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Presidenza del Vice Presidente GA 110

P RES I D E N T E . La seduta è aperta
(ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

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

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

Annunzio di variazioni nella composIzIOne
di Commissione permanente

P RES I D E N T E . Comunico che,
su designazione del Gruppo parlamentare
democratico cristiano, il senatore Baldini
entra a far parte della Sa Commissione per~
manente al posto del senatore Pozzar che
sostituiva nella Commissione il senatore Lo
Giudice entrato a far parte del Governo.

Annunzio di rinnovo del Comitato direttivo
di Gruppo parlamentare

P RES I D E N T E . Comunico che

il Gruppo comunista ha proceduto al rin~
novo del proprio Comitato direttiva che
risulta così composto: Bufalini, Bonazzola
Ruhl Valeria, Calamandrei, Cavalli, Chiaro~
monte, Cinciari Rodano Maria Lisa, Cipolla,
Colombi, Fabiani, Maccarrone Antonino, Or-
landi, Perna, Pirastu, Scoccimarro, Secchia,
Sotgiu, Tedesco Giglia, Terracini e Vignola.

Il Comitato direttiva ha eletto il senatore
Terracini presidente, i senatori Bufalini e
Perna vice presidenti e i senatori Bonazzo-
la Ruhl Valeria e Pirastu segretari.

Annunzio di disegno di legge
trasmesso dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E . Comunico che il
Presidente della Camera dei deputati ha tra-
smesso il seguente disegno di legge: ,

« Aumento dell'assegno annuo a favore del~
l'Accademia nazionale dei Lincei» (1186).

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E . Comunico che
sono stati presentati i seguenti disegni di
legge d'iniziativa del senatori:

ARNONE e AVEZZANO COMES. ~ «Disposi~

zioni particolari in favore degli ex combat~
tenti e assimilati per la copertura dei posti
di preside delle scuole secondarie statali di
primo e secondo grado e di direttore di-
dattico » (1187);

DEL PACE, MANENTI, COMPAGNONI, PEGORA~

RO, ORLANDI, BENEDETTI, POERIO, LUSOLI, AR~

GIROFFI, PALAZZESCHI, FABBRINI, FUSI, CALA~

MANDREL e MACCARRONE Antonino. ~ « Istitu~

z~one di un ruolo organico degli operai della
Azienda fOl'este demaniali» (1188)

Annunzio di sentenze
trasmesse dalla Corte costituzionale

P RES I D E N T E . Comunico che, a
norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il Presidente della Corte costitu~
zionale, con lettera in data 4 maggio 1970,
ha trasmesso copia della sentenza, depositata
in pari data in Cancelleria, con la quale la
Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità co~
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stituzionale delle seguenti disposizioni del
codice di procedura penale:

articolo 253, nella parte in cui tale di-
sposizione esclude l'obbligo della motivazio-
ne in ordine alla sussistenza di sufficienti in-
dizi di colpevolezza;

articolo 272, primo comma, limitata-
mente alle parole «quando si procede con
istruzione formale» e « non sia stata deposi~
tata in cancelleria la sentenza di rinvio a
giudizio e»;

articolo 375, secondo comma, nella par-
te in cui impone o consente l'emissione del
provvedimento di cattura dell'imputato an-

che quando questi sia stato scarcerato a se-
guito della decorrenza dei limiti fissati nel-
l'articolo 272; nonchè, ai sensi dell'articolo
27 della legge Il marzo 1953, n. 87;

articolo 272, terzo comma, limitatamen-
te alle parole « e non è stato emesso il decre-
to di citazione a giudizio »;

articolo 273, nella parte in cui prescrive
l'emissione del mandato di cattura anche nel-

.l'ipotesi in cui l'imputato sia stato scarcerato
a seguito della decorrenza dei termini fissati
nell'articolo 272. (Sentenza n. 64) (Doc. VII,
n.78).

Il predetto documento sarà inviato alla
Commissione competente.

Seguito della discussione del disegno di leg-
ge: ({ Provvedimenti finanziari per l'attua-
zione delle Regioni a statuto ordinario»
(1100) (Approvato dalla Camera dei de-
putati)

P RES I D E N T E . L'ordine del gior~
no reca il seguito della discussione del dise-
gno di legge: «Provvedimenti finanziari per
l'attuazione delle Regioni a statuto ordina~
ria », già approvato dalla Camera dei de-
putati.

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

F I L E T T I . Onorevole Presidente, ono~
revole M~nistro, onorevoli colleghi, è passa-
to un secolo da quando, con il trasferimen-

to a Roma della capitale, si potè considerare
concluso l'evolversi risorgimentale della for-
mazione dell'unità d'Italia.

A un secolo da quell'evento, si dà l'avvio
ad un moto in direzione contraria, nel verso
della autonomia e del decentramento. Il no-
stro travagliato processo storico presenta un
nuovo aspetto, un carattere nuovo: la isti-
tuzione delle Regioni a statuto ordinario, in-
fatti, costituisce un dato incontrovertibile
della attuale realtà italiana e con essa si pro~
fila tutta una serie di problemi gravi e nuo~
vi nei loro complessi contenuti di ordine eco-
nomico, sociale, politico e culturale.

Un secolo fa si disse che, se l'Italia era
fatta, gli italiani restavano da fare. Speriamo
che oggi non si abbia a dire che, fatte le Re-
gioni, resta da fare o rifare l'Italia.

Ma in questa sede non ritengo di immo-
rarmi ad illustrare temi di carattere genera-
le circa la erroneità o, quanto meno, la inop-
portunità della istituzione delle Regioni nel-
l'attuale momento storico italiano partico-
larmente convulso e mi attengo scrupolosa-
mente all'oggetto del disegno di legge in esa-
me che concerne «provvedimenti finanziari
per l'attuazione delle Regioni a statuto ordi-
nario ».

Nella relazione del senatore De Luca legge-
si che il predetto disegno di legge ha lo sco~
po di mettere le istituende Regioni a statu-
to ordinario in condizioni di acquisire le ri-
sors€ finanziarie loro occorrenti e quindi di
individuare le fonti di entrata e di risolvere
il problema della copertura finanziaria delle
Regioni stesse. Ma lo stesso relatore ha ri-
levato che nella proposta legislativa sono re-
cepite anche alcune norme che non sono atti-
nenti alla finanza regionale e che involgono
la possibilità stessa della istituzione delle Re~
gioni o il loro funzionamento. Egli manife-
sta al riguardo fondate perplessità e avverte
di non nascondere le sue preferenze per una
architettura legislativa schietta, sembrando-
gli conferente che materie diverse debbano
avere la propria trattazione in leggi diverse
e che, specificatamente, per quanto concerne
il disegno di legge de qua, provvedimenti le-
gislativi separati avrebbero meglio corrispo-
sto all'esigenza di evitare commistione di
materie.
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Sta di fatto che il Governo, dopo essere ri~
masto in incubazione per oltre un ventennio,
per effetto di sinistre spinte è venuto quasi
improvvisamente nella determinazione di da~
re vita alla « operazione Regioni ». E con in~
giustificabile frettolosità intende ora porre
in atto il postulato regionalistico omettendo
di dare congrua e convincente dimostrazione
del suo divisamento e mantenendo spesso
prudente silenzio, così come ha fatto lunedì
scorso in sede di discussione delle pregiudi~
ziali e delle sospensive.

Nell'attuazione frettolosa del programma
non ha tra l'altro sufficientemente considera~
to la illegittimità costituzionale e i del eteri
effetti derivanti dalla carenza della preventi~
va emanazione delle leggi~quadro o leggi~cor~
nice e cioè di quelle leggi che contengano per
ciascuna materia i princìpi fondamentali cui
deve attenersi la legislazione regionale. Non
si comprende come si possa legiferare sulla
finanza delle Regioni a statuto ordinario, al~
10rquando manchino le preventive leggi~qua~

dI'o. L'illustre relatore di maggioranza avver~
te su tale punto un palese d~sagio e se pure
ritiene di sostenere che non possa paDlarsi
dì obbligatorietà costituzionale di leggi~qua~

dI'o preventive e pregiudizi ali non può fare
a meno di rilevare che in subiecta materia
il tema della pregiudizialità delle leggkor~
nice involge ragioni di opportunità e di cor~
retto procedere.

Ma il Governo ha divisato, nel presentare
al giudizio del Senato il disegno di legge in
esame, una sola ragione di opportunità, quel~
la di procedere rapidamente alla discussione
e alla approvazione senza che sia apportata
la benchè minima modifica al testo licenzia~
to dalla Camera dei deputati, senza che pos~
sa essere accettato un qualsiasi e1TIendamen~
to né di natura formale né di carattere so~
stanziale; anzi ha fatto di più, ha disposto
la indizione dei comizi elettorali prima del~
l'approvazione della legge finanziaria dando
preventivamente per scontato il voto del Se~
nato, che sarebbe chiamato soltanto per au~
tenticare o per apporre il proprio sigillo
senza entrare nel merito. Così operando ha
non solo obliato precedenti norme legislati~
ve con le quali era stata rinviata la indizio~
ne di elezioni a causa e per effetto della man~

c2nza della legge finanziaria regionale ma ha
smentito anche un suo illustre Ministro tut~
t'ora in carica, il qui presente senatore Bo~
sea, il quale, allo l'quando era capo del Dica~
stero delle finanze, parlando alla Camera dei
deputati nella seduta dello scorso 14 gen~
naia, sottolineava che: «le norme sulla fi~
nanza regionale assumono ovviamente carat~
tere pregiudizi aIe rispetto alle elezioni regio~
nali }} e che pertanto « dall'approvazione del
presente provvedimento dipende l'attuazione
delle Regioni a statuto ordinario }}.

Venendo ora al merito del disegno di legge
in esame, appare opportuno sottolineare bre~
vemente due aspetti del sistema tributario
regionale e cioè quello relativo alle esperien~
ze già fatte nel nostro Paese in materia di
entrate e bilanci regionali e quel~o concer~
nente il coordinamento della finanza statale
con la potestà tributaria riconosciuta alle
Regioni.

Se guardiamo alla Sicilia e alla Sardegna
non può certamente negarsi che in questo
ultimo ventennio nelle dette due isole la
situazione è mutata in peggio e che il diva~

l'io con le altre Regioni più progredite si è
accresciuto facendo aumentare lo scontento
e i risentimenti di vasti strati della popola~
zione. Gli sperperi, le corruttele, i dienteli~
smi, la costituzione di elefantiaci organi~
smi di sottogoverno sono stati e sono aU'or~
dine del giorno. Le imposizioni fiscali sono
di. fatto aumentate e spesso si sono verificate
gravissime sperequazioni di trattamento tra
cittadini delle isole e cittadini della rimanen~
te parte d'Italia, mentre notevoli contesta~
zioni amministrative e giudizi arie sono insor~
te specie in materia di imposte indirette.
In Sicilia ad esempio la materia delle age~
volazioni fiscali in tema di imposta sui ma~
teriali da costruzione impiegati nelle case di
abitazione ha prodotto rilevanti contrasti e
si è arrivati al punto di legiferare due volte
nello stesso giorno per lo stesso oggetto, an~
nullando con la seconda legge le disposizio~
ni della legge immediatamente precedente.

Il frazionamento tributario posto in esse~
re del regionalismo ha dato luogo frequente~
mente a conseguenze negative, tra le quali
sono da porre in particolare rilievo la facoltà
di cui le Regioni a statuto speciale si sono
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spesso valse di inasprire le aliquote dei tri~
buti propri e il ricorso disinvolto e costante
ad una politica di indebitamento e di deficit
spending con immediati e gravi contraccolpi
sul bilancio dello Stato.

Circa poi il coordinamento della finanza
statale con la potestà tributaria accordata al~
le Regioni è da osservare che il principio del~
l'unità della finanza pubblica e di accentra~
mento della potestà tributaria si afferma
sempre più anche nei Paesi a tradizione fe~
deralista, come gli Stati Uniti, la Germania
e la Svizzera. Non obbedisce quindi a sani
criteri di coordinamento con il complesso
della finanza pubblica il riconoscimento alle
Regioni ordinarie di tributi propri.

Parimenti l'introduzione di una disparità
di aliquote e di trattamento tra i contribuenti
delle diverse Regioni va respinta, perchè è
del tutto anacronistica rispetto all'evoluzio~

ne dei sistemi tributari in atto che si mani-
festa in tutti i Paesi e perchè verrebbe a co~
stituire incentivo a manovre fraudolente dei
contribuenti.

L'autonomia finanziaria regionale deve co~
munque incontrare un limite e tale limite
consiste nell'obbligatoria destinazione dei
mezzi ricavati dal prelievo tributario ai fini
esclusivi attribuiti alla Regione dalla Costi-
tuzione e dagli statuti. Il coordinamento del~
la finanza regionale con gli altri settori della
finanza pubblica va mantenuto nei limiti e
nello spirito di cui all'articolo 119 della Co~
stituzione, sicchè l'andamento di entrate e di
spese regionali deve essere sottoposto alla
supervisione parlamentare che può e deve
realizzarsi in sede di esame del bilancio
annuale.

Ora, il disegno di legge in esame non può
dirsi che seriamente disciplini la materia fi-
nanziaria per l'attuazione delle Regioni a sta-
tuto ordinario.. I problemi dell'autonomia fi~
nanziaria regionale e del coordinamento del~
la finanza statale con la potestà tributaria
delle Regioni non sembra che siano profon~
damente vagliati e disciplinati. La proposta
di legge risente degli effetti propri di una
reale forzatura di determinazioni assillanti
e yincolanti che si pone in contrasto striden-
te con la ponderatezza e la riflessione costi~

tuenti i presupposti irrinunciabili di un qual-
siasi elaborato legislativo.

Chiunque si accorge subito che nella pro~
posta di legge sono previste, seppure somma~
riamente, le entrate, mentre la previsione
delJe uscite o spese è assai evanescente e
quasi insussistente.

Si dice che il presumibile gettito dei tribu~
ti dovrà ascendere a 700 miliardi di lire al~
l'anno. Ma, secondo calcoli approntati dal~
l'onorevole Delfino, relatore di minoranza sul
presente disegno di legge alla sa Commissio~
ne della Camera dei deputati, gli stanziamen~
ti necessari per il funzionamento delle Re-
gioni dovrebbero ascendere almeno a 1.500
miliardi e, secondo il disegno di legge del
Partito comunista, dovI1ebbero elevarsi a due-
mila miliardi, mentre Einaudi già aveva pre-
visto per le Regioni una spesa dI circa 1.250
miliardi annui. Su tale punto il disegno di
legge non rasserena nessuno perchè gli aspet~
ti tecnici dei problemi sono in esso per larga
parte negletti.

Il Governo non può offrire al Parlamento
elementi certi perchè sia assicurata la coper~
tura finanziaria delle Regioni e questo per~
chè è omessa qualsiasi indicazione in forma
analitica circa le funzioni che le Regioni do~
vranno esercitare nel quadro degli articoli
117 e 118 della Costituzione e dell'articolo 17
di questo disegno di legge. È certo però che
i 700 miliardi preventivati non potranno es~
sere sufficienti per il funzionamento delle
Regioni a statuto ordinario. Se si considera
infatti per un solo momento che le spese
totali per le cinque Regioni a statuto specia-
le nel 1969 sono arrivate a 424,7 miliardi
e che tale cifra è provvisoria e destinata ad
aumentare, è facile dedurre che assai esigua
è la previsione di una spesa di 700 miliardi
per le Regioni a statuto ordinario, tenuto
conto anche del fatto che la spesa pubblica
è cam1tterizzata da una continua dilatazione.

Non sembra poi rassicurante il sistema di
ripartizione del fondo comune tra le Regio-
ni, previsto dall'articolo 8 del disegno di leg-
ge. La ripartizione dovrebbe avvenire per i 6
decimi in proporzione diretta alla popola-
zione residente in ciascuna Regione, così co-
me risulterà dai dati ufficiali dell'Istituto
centrale di statistica, relativi al penultimo
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anno antecedente a quello della devoluzione,
per un decimo in proporzione diretta alla
superficie di ciascuna Regione, acquisita in
base ai dati ufficiali forniti dallo stesso Isti~
tuto centrale di statistka, e per j 3 decimi in
base al tasso di emigrazione al di fuori del
territorio regionale, al grado di disoccupa~
zione e al carico pro capite dell'imposta com~
plementare progressiva sul reddito. Trattasi
di un sistema assai macchinoso, dal quale
deriveranno certamente rilevanti scompensi
e sperequazioni tra Regione e Regione, così
come hanno posto in luce nell'altro ramo
del Parlamento autorevoli rappresentanti del
centro~sinistra quali l'onorevole Zamberlet~
ti, l'onorevole Marchetti, l'onorevole Verga e
l'onorevole Principe. E una formula empirica
che prescinde da una valutazione analitica
tale da assicurare ad ogni Regione i mezzi
ordh1ari occorrenti. Sarebbe stata sufficien~
te la previsione di contributi speciali pere~
quativi da devolversi annualmente da parte
dello Stato ad ogni singola Regione in rela~
zione alle sue particolari esigenze; previsio~
ne questa che, peraltro, lo stesso disegno di
legge specificatamente disciplina all'articolo
12, seppure sotto forma di aggiunzione « ri~
spetto alle spese direttamente o indiretta~
mente effettuate dallo Stato con carattere
di generalità per tutto il proprio territorio»
e omettendo qualsiasi cenno relativo ai con~
trolli che lo Stato e per esso il Parlamento
ha il dovere di esercitare nell'uso che gli enti
regionali faranno dei predetti contributi.

Ma il disegno di legge de quo presenta
altrE_ ombre ed altre lacune.

Sono attribuiti alle Regioni, quali tribu~
ti propri, l'imposta sulle concessioni statali
dei beni del demanio e del patrimonio indi~
sponibile, la tassa sulle concessioni regiona~
li, la tassa di circolazione, la tassa per l'oc~
cupazione di spazi ed aree pubbliche.

Per il primo di detti tributi, a prescindere
dall'erronea qualifica di imposta riferita ad
un'entrata quale quella relativa all'uso ecce~
zionale di beni demaniali (cui dottrina e giu~
risprudenza attribuiscono quasi concorde~
mente natura di tassa così come natura di
ta,sa viene riconosciuta dalla legge n. 62
del 1964 in sede di nuova classificazione delle
entrate dello Stato) è da rilevare che tratta~

SI di tributo che dovrebbe essere disciplinato
tot,almente e direttamente dallo Stato e non
dctlla Regione anche se possa ammetter si che
in effetti dopo la riscossione ne benefici la
Règione.

1 l'a i beni del patrimonio indisponibile
dello Stato sono anche le miniere e le fore~
ste le quali non sono certamente distribuite
in maniera uguale e proporzionata fra le va~
rie Regioni. In tema di concessioni in uso di
beni demani ali e del patrimonio indisponi~
bile e particolarmente in materia di sfrutta~
mento delle miniere sono ben facili gli abu-
si e al riguardo non possiamo dimenticare
gli sperperi doviziosamente perpetrati in Si~
cilia nel campo dell'industria dello zolfo e
degli idrocarburi.

È poi da sottolineare che all'articolo 2
comma secondo del disegno di legge si pre~
vede che le Regioni possano determinare
l'ammontare della cosiddetta imposta sulle
concessioni statali in misura pari al triplo
del canone di concessione. Si tratta in effetti
di costituire un nuovo oneroso balzello che
inCIderà negativamente in alcune branche di
attività e in particolare modo nel settore del
turismo. La predetta norma di legge ha de~
stato infatti grave preoccupazione sia fra
i concessionari di arenili delle località bal-
neari italiane che tra gli alberga:tori e opera~
ratori turistici i quali temono che con ilno~
teyole aggravamento del tributo dianzi ri~
chiamato possa essere frustrato il fine di
mantenere la competitività dell'offerta turi~
stica italiana.

Il casi detto tributo proprio delle Regioni
costituito dalla tassa sulle concessioni regio~
nali smentisce chiaramente il preteso princi~
pio della autonoma potestà tributaria regio-
nale, perchè l'articolo 3 del disegno di legge
stabilisce che detto tributo è disciplinato
dalle norme dello Stato che regolano le tas~
se sulle concessioni governative.

Parimenti è criticabile la inclusione fra i
tributi propri della tassa di circolazione. Sen~
za rilevare che la tassa di circolazione è ri~
tenuta ormai superata da molti settori del
mondo economico e finanziario si sottolinea
che Ja devoluzione di tale tassa alle Regio~
ni contrasta con il fine principale che si vuo~
le ottenere dalla attuazione regionalistica e
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cioè con il fine di attenuare gli squilibri tra
regioni ricche e regioni povere. La tassa di
CiIcolazione dà certamente un gettito mag~
giore nelle regioni ricche ed un gettito mi~
nore nelle regioni povere, in considerazione
del fatto che in queste ultime la motorizza~
zione è assai ridotta in relazione alle prime.

Con l'attribuzione di detta tassa alle Re~
gioni, quindi, si creano condizioni di mag~
gior favore per alcune Regioni, quali, ad
esempio, la Lombardia, il Piemonte e la Li~
guria, mentre per le Regioni più povere, qua~
Ii, ad esempio, l'Umbria e la Calabria, avvi'e~
ne una notevole sperequazione peggiorativa
di trattamento con la conseguenza che il di~
vario tra Nord e Sud anzichèessere atte~
nuato viene ad essere notevolmente incre~
mentato e la soluzione dei problemi sociali
rimane in uno stato permanentemente in~
tenzionale e labiale.

Anche la tassa per l'occupazione di spazi
ed aree pubbliche dà luogo a perplessità. Con
l'articolo 5 del disegno di legge praticamen~
te e senza alcun serio motivo si vuole sottrar~
re il gettito di detta tassa, peraltro assai esi~
guo, alle provincie ed ai comuni ai quali in
atto è devoluto. È d'altra parte da sottolinea~
re che trattasi di un tributo che in misura
quasi esclusiva e comunque preponderante
grava sui cittadini meno abbienti, onde ra~
gioni di carattere sociale consigliano la sua
abolizione nell'ambito di una riforma della
finanza locale, così come è avvenuto in al~
cune legislazioni straniere, come ad esempio
nella Svezia, nella Gran Bretagna e nel Giap~
pone.

Altre fondate critiche ben possono farsi al
progetto di legge laddove questo prevede la
istituzione, in sede di previsione della spesa
del Ministero del bilancio e della program~
mazione economica, di un fondo per il fun~
zionamento dei programmi regionali di svi~
luppo, nonchè la possibilità per le Regioni
di contrarre mutui ed emettere obbligazioni
per provvedere a spese di investimento, non~
chè per assumere partecipazioni in determi~
nate società finanziarie regionali.

Le predette norme fanno legittimamente
temere una nuova ondata inflazionistica ed
un indiscriminato ed illimitato indebitamen~
to delle Regioni. L'esperienza delle Regioni a

statuto speciale in questo campo Cl e mae~
stra. La Regione Friuli~Venezia Giulia in soli
cinque anni non soltanto ha moltiplicato
a dismisura l'iniziale dotazione di 7 miliardi,
ma nello stesso periodo di tempo ha accu~
mulato residui passivi per ben 126 miliardi
dl lire. Non parliamo poi della Regione sici~
liana in cui sono esempi eclatanti di sper~
peri e di assoluta irresponsabilità la SOFIS,

l'ESPI, l'ERAS ed altri organismi similari.
Nelle materie formanti oggetto degli arti~

coli 9 e 10 del disegno di legge è d'altra parte
insito un effettivo grave pericolo consisten~
te, come ha osservato l'onorevole Servello
nella seduta del 23 gennaio scorso alla Ca~
mera dei deputati, nell'ulteriore drenaggio
di denaro sul mercato finanziario che finirà
inevitabilmente per provocare restrizioni cre~
dI tizie.

L'articolo 16 del progetto di legge disci~
pEna le spese di impianto e di primo fun~
z.iunamemo. Qui vanno poste nel dovuto ri~
lievo le modalità veramente spregiudicate ed
assurde adottate dal Governo nel convocare
i comizi per l'elezione dei Consigli regionali
pr:ima dell'approvazione della legge finanzia~
ria. L'articolo 16 predetto stabilisce implici~
tamente che nelle spese di impianto rientra~
no anche quelle relative alla convocazione
dei comizi elettorali regionali, ed è assai edi-
ficante rilevare che il quantum della spesa
debba essere approvato dal Senato, non pl1e~
ventivamente al fatto elettorale che deve
essere spesato ma successivamente a tale
fatto.

È facile infine rilevare che la previsione di
circa 10 miliardi di spesa iniziale è inadegua~
ta, specie se si consideri che in essa vanno
comprese, in difetto di qualsiasi altra norma
legislativa contraria, anche le spese per le
elezioni dei Consigli regionali. Al rigua'l1do la
relazione della commissione Carbone ha pre~
visto un impegno di spesa di circa 17 miliar~
di e la commissione Tupini ne vaJutò l'one~
re in circa 21 miliardi e mezzo.

Ma anche tali previsioni appaiono ristret~
te in limiti assai esigui, ove non si trascur,i
il fatto che il periodo di impianto e di primo
funzionamento non si concretizzerà in alcuni
mesi ma si estenderà certamente almeno a
due anni, perchè per pervenire all'assetto de~
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fmitivo della finanza regionale dovrà atten-
dersi l'emanazione degli statuti regionali, che
non potrà avvenire rapidamente essendo ne-
cessaria tra l'altro l'approvazione degli sta-
tuti stessi da parte del Parlamento.

Dopo di che, tralasciando tutte le altre
critiche e considerazioni che ben possono es-
sere rinviate in sede di emendamenti, conclu-
do questa mia rapida e forse arida sintesi
facendo un amaro rilievo. Il disegno di legge
sulla finanza regionale è stato recepito dai
settori di centro-sinistra e di sinistra del Se-
nato come un postulato, come l'ipse dixit
dell'altro ramo del Parlamento. Da parte di
detti settori si è ostentato un assenteismo
formale quasi totale che noi consideriamo
assenteismo sostanziale. È prevalso il divisa~
mento di non apportare al disegno di legge
alcuna innovazione, alcuna modifica. Si è
operato e si opera come se si versasse in
uno stato di necessità.

Le elezioni del 7 giugno incombono, urgo-
no. Nessun ostacolo deve essere frapposto
alla realizzazione concreta dell' operazione re~
gionalistica. Qualunque e comunque sia il
testo legislativo, quali siano le sue carenze,
quali e quanti siano i suoi abnormi dIfetti,
tutto deve essere travolto; il diritto, la logi-
ca, il buonsenso non possono avere ingres-
so. La legge finanziaria sulle Regioni a statu-
to ordinario dovrà essere approvata senza
remora alcuna e voi, onorevoli colleghi della
maggioranza e della sinistra, la approverete
cas] come è nel suo testo integrale senza cam-
biare una virgola o un accento.

Noi invece la respingiamo, convinti come
siamo che le Regioni non serviranno ad am-
modernare le strutture dello Stato, non gio-
veranno a migliorare l'organizzazione e l'eser-
cizio dei pubblici poteri in Italia. La respin-
giamo perchè temiamo che le Regioni, così
come si intende costituirle, e questa legge
finanziaria, così come si pretende approvare,
non possano rappresentare che un vero e
proprio attentato al patrimonio del Risorgi-
mento, alla unità nazionale, alle tradizioni
irrinunziabili della nostra Patria. (Applausi
dall'estrema destra).

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

C I FAR E L L I. Onorevole Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, anche
oggi, in relazione a questo ampio e serio
dibattito ~ serio in quanto impegnativo ~

non posso esimermi dal considerare che tut-
to conclama l'urgenza di modificart. il no-
stro sistema di lavoro parlamentare. Chi,
come il sottoscritto, ha l'onore di far pane
del Parlamento europeo, deve per paragone
riconoscere con bruciante senso di autocri-
dca che la Patria è nella peggiore condizio~
ne quanto al funzionamento degli istituti
parlamentari: facile sarebbe rilevare che
quest'Aula, gremita ieri sera, quando si di-
scuteva del Cambogia, che ci interessa nello
sfondo, ma non nell'immediatezza delle no-
stre respons2.bilità legislative, oggi, in rela-
zione ad una legge tanto appassionante ed
importante, è semivuota. Ma tale critica sa-
rebbe infondata, perchè, mentre noi siamo
qui riuniti in piccola pattuglia, le Commis-
sioni del Senato sono quasi tutte in fun-
ZIOne ...

C R O L L A L A N Z A. Ha ragione!

C I FAR E L L I. ... e quindi noi sia-
mo di fronte a: una curiosa assurdità e
illegittimità, imposta dal Regolamento, per
cui, a meno che non si assurga alla fa-
mosa ubiquità di quel S. Antonio tanto esal-
tato da noi cattolici della Contro riforma,
ci troviamo a dover sempre violare o i no-
stri doveri verso una Commissione o i no-
stri doveri verso l'Aula.

Perchè nel Paese del diritto e del co-
dice giustinianeo non si trova la possibilità
di modificare questo stato di cose, onorevole
Presidente, e di adottare per esempio la
soluzione del Parlamento europeo, dove ogni
sessione plenaria dura per una settimana?
A costo di veglie notturne, vi si deve comple-
tare quel determinato lavoro legislativo, sen-
za alcuna contemporanea riunione di Com-
missioni o di Gruppi, convocati negli inter-
valli tra due sessioni: sarebbe soluzione sem-
plice, razionalizzatrice, evitandoci il ruolo
di stanchi funzionari in corsa tra le sedi di
Commissione e l'Aula, sempre impegnati
qui, sempre inadempienti là, ruolo che io
sento come una cocente umiliazione.
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Entrando propriamente nel tema di cui
oggi qui discutiamo, devo giustificare c.o-
me, pur facendo parte della maggioranza di
Governo, il Partito repubblicano esprima
tutta la sua critica e tutto il suo scontento.
Il rappresentante repubblicano nella Came-
ra dei deputati ha del resto dichiarato di
aver subìto forte tentazione di votare con-
tro l'approvazione di questa legge e di aver
invece scelto (come noi sceglieremo in que-
st'Aula, al termine del dibattito) la via del-
l'astensione, semplicemente per evitare di
confonderei ~ questa non è certament,e una

offesa per i colleghi di nessun Gruppo ~

Con la posizione antiregionalista.

Noi siamo dei regionalisti e vogliamo la
attuazione delle Regioni: da anni anzi ne
lamentiamo la mancata attuazione attribuen-
done ,la responsabilità tanto al gran Par-
tito democristiano quanto, all'opposizione,
al gran Partito comunista. Che sia acca-
duto in un modo o nell'altro, distorcendo
la vita politica o disattendendo l'esigenza
fondamentale di attuare la Costituzione, io
sintetizzerei il ritardo nel varare le Regioni
in una verità inconfutabile, cioè che una
Costituzione non attuata è una Costituzione
violata, in quanto l'ordinamento regionale,
come tutti sappiamo, è della nostra Costi-
tuzione, se non il perno fondamentale, una
parte importantissima.

Evidentemente, vi sono mancate attuazioni
della Costituzione non meno gravi: basti
pensare ai famosi articoli 39 e 40 sulla di-
sciplina dei sindacati e sulla normativa cir-
ca il diritto di sciopero, come ci prova in
questi giorni, in seno a una clamorosa di-
sfunzione del nostro Stato, l'essere sommersi
dalle immondizie, nella oaphale della Re-
pubblica e della cristianità.

Di questa grave mancanza, di questa vio-
lazione della Costituzione, devono rispon-
dere cocentemente proprio i partiti di si-
nistra, quelli che con la denominazione di
« lavoratori» cercano di fare una curiosa
discriminazione tra i cittadini. Però, assie-
me a quella e a tante altre omissioni, man
possiamo dimenticare questa, relativa all'or-
dinamento regionale, come forse la più gra-
ve. Direi anzi senz'altro la più grave, per-
chè influisce sul funzionamento delle isti-
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tuzioni. Basti pensare alla famosa Assem-
blea, che deve eleggere il Presidente della
Repubblica, per la quale la Costituzione pre-
vede la presenza dei rappresentanti delle
Regioni, per dedurre che vi è perlomeno ca-
renza, se non addirittura illegittimità, pro-
tratta nel tempo, in relazione ad un aHa fon-
damentale della nostra vita democratica.

Detto questo, circa la nostra impazienza
, e la stringente volontà di realizzare l'ordi-

namento regionale, non possiamo, noi repub-
blicani, tacere le nostre perplessità per il
modo nel quale esso si va attuando. CritIca
che fra l'altro si estende al modo di discu-
tere la legge finanziaria regionale, del quale
io non voglio condividere la responsabilità,
partecipando a questa disattenzione, quasi a
questa insofferenza verso il dibattito parla-
mentare, che mette in crisi anche il nostro
sistema bicamerale.

Sull'attuazione del nostro bicameralismo,
onorevole Presidente, mi sia consentito di
esortare alla meditazione. Nell' epoca della
velocità ultrasonica, in perfetta uguaglianza
di diritti e di doveri tra le due Assemblee, è
assurdo che noi rifaodamo tutto, ridiscutia-
ma tutto per due volte. Parlamenti <.legnidi
alta considerazione adottano sistemi diver-
si di specificazione delle funzioni, per evi-
tare che le istituzioni democratiche siano
inghiottite nel baratro del grande sbadiglio
dell'opinione pubblica, insofferente di un
andazzo inammissibile nel tempo nostro. Fra
l'altro non ci siamo nemmeno decisi ad adot-
tare diversi sistemi elettorali, in modo che
le due Assemblee siano caratterizzate da
una diversa maniera di attingere alla sovra-
nità popolare. La ripetizione è veramente
pesante. Ma quando noi potremmo per una
volta usarla a scopo di miglioramento, ci
troviamo, come in questo caso, sotto l'in-
calzare di una data elettorale, onde non si
vuole o non si può adottare alcun miglio-
ramento di dettaglio. Ho ascoltato per esem-
pio il collega Filetti che mi ha preceduto
e ritengo che alcune delle sue critiche di
dettaglio (ne colgo a volo una circa le fo-
reste, attribuite molto incautamente alle Re-
gioni) potrebbero essere condivise.

E allora ecco quanto noi repubblicani
chiediamo alle nostre coscienze: una volta
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che ci si ponga in una posizione radicalmen-
te critica circa questa legge finanziaria ~

i suoi modi di impostazione, la spesa, le pos-
sibilità di finanziamento effettivo delle Re-
gioni ~ qual è l'atteggiamento da assumere?
Di assenso a qualsiasi costo, oppure di ra-
dicale denegazione, di opposizione dichiara-
ta? Noi repubblicani abbiamo voluto riven-
dicare la funzione di essere non so se il cam~
panella di allarme circa quanto si è fatto
o se la voce che grida, speriamo non nel
deserto, circa quello che rimane da fare, esa-
minando gli errori da correggere, le esigen~
ze di migliore democrazia e di migliore fun~
zionamento delle Regioni.

La nostra astensione non esaurirà la no~
stra critica, ma si tradurrà nel tempo in una
incalzante richiesta di attuazioni. Per esem~
pio, il previsto periodo di due anni per le
leggi-cornice è stato criticato circa la sua
costituzionalità: non entrerò in argomento
perchè si è già pronunciato, col voto, il Se~
nato. Ma è stato anche criticato il fatto che
per due anni, ove non si emanino le leggi-
cO'rnice, le Regioni rimarrebbero senza pos-
sibilità di legiferare. Ebbene, come cittadi~
no responsabile io devo dire due cose: la
prima, che è meglio non fare piuttosto di
fu male; l'altra, che questi due anni non
vanno considerati ~ sia detto con il massi~
ma rispetto per il nostro Paese ~ « all'ita~

liana ». In sede europea noi udiamo spesso
per esempio che per ottenere in Italia un
certo adempimento, o una certa modifica
di ordinamento, occorre un minimo di due
anni. Lei ne sa qualcosa, signor Ministro,
a proposito dell'imposta sul valore aggiun~
to, del regolamento circa le centrali del lat-
te, dell'attuazione del catasto agricolo, del-
la legge riguardante il commercio interna~
zionale dei beni culturali soggetti a vinco-
lo. Ebbene, in relaziO'ne a tutto questo, fa-
cili le' prO'messe non diciamo del Governo
e del Parlamento, ma del nostro Paese! Poi,
il tempo passa e nessuno vi adempie. Per~
ciò, grande è la mia preoccupazione per il
termine dei due anni per il completamento
delle Regioni. Sappiano i colleghi degli altri
Gruppi che noi repubblicani, durante i pros-
simi due anni, giorno per giorno, solleci-
teremo Governo e Parlamento, ma soprat-

tutto l'opinione pubblica, per le indispensa-
bili leggi-quadro. Non vogliamo che questa
astensione sia interpretata come una sepa-
razione di responsabilità! Siamo stati sem~
pre prO'nti ad affrontare tutte le responsabi~
lità e tutte le conseguenti impopolarità. La
odierna astensione per noi rappresenta UD
impegno critico e consapevole di instanca-
bile assillo futuro. Se noi realizziamo le Re~
giani, avremO' circa 2.000 consiglieri pro-
vindali e 600 consiglieri regionali, soddi-
sfacendo le varie ambizioni, diffuse in tutti i
Partiti, con gravi spese per la campagna elet-
torale e per discussioni circa il tipo di fu~
turo governo regionale. È purtrO'ppo preve~
dibile che, sulla base di questo, si cominci
a vagheggiare la creazione di enti regionali
e altre forme di ipertrofia burocratica: se
di fronte a questo non sarà sferzante la cri-
tica dei cittadini responsabili e dei partiti
consapevoli del senso dello Stato, noi avvie~
remo il Paese alle peggiori conseguenze.

Noi repubbHcani siamo scontenti per il
quadro giuridico dell'attuazione regionale.
L'ho sempre ripetuto in quest'Aula, ogni
volta che c'è stato un discorso di fiducia al
Governo, a Leone, a Rumor prima maniera,
seconda maniera e terza maniera: è fO'nda-
mentale portare innanzi almeno la legge pre-
vista dall'articolo 95 della Costituzione del-
la Repubblica, cioè la legge sull'ordinamento
della Presidenza del Consiglio, le competenze
dei Ministri e la strutturazione del GO'verno.
Sembra incredibile ~ direi anzi allucinan-
te ~ che in uno Stato di diritto, descritto
nella sua Costituzione fino nei particolari,
nel quale ogni legge subisce la nefasta tra~
smutazione di una regolamentazione di det-
taglio, non si sia provveduto a questa legge
fO'ndamentale.

B O S C O, Ministro senza portafoglio.
Desidero farle presente, senatore Cifarelli,
che è pronto il disegno di legge sull'arti~
colo 95.

C I FAR E L L I. La ringrazio, onore-
vole Ministro, e spero che la sua sia la voce
di chi si avvia a concretare questa prepa~
razione.
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Ieri la sa Commissione finanze e tesoro
è stata tutta impegnata nelle questioni dei
dipendenti delle imposte dirette e discute-
va cOIn i sindacati in corridoio e alla porta.
Siamo continuamente di fronte a decine di
proposte infami (posso parlare in quanto
non ne ho presentata neanche una), quali le
leggine di settQire. Ci troviamo quindi di
fronte al peso enorme del settorialismo, del
clientelismo, del corporativismo, del campa-
nilismo. Facciamo allora una delega al Go~
verno per tutte le questioni che riguardano
gli statali o i parastatali: il Governo prov~
veda alla attuazione di tutto ciò che con-
cerne la pubblica amministrazione e rispon~
da al Parlamento dell'intero suo funziOiI:a-
mento, non del singolo grado o ddla sin~
gola entità di stipendio. Avviene tra l'altro,
infatti, un'altra forma di vilipendio del Plar-
lamento dopo que1la che ho denunciato, cioè
di approvare a tambur battente questa legge,
senza possibilità di mQidificarla . . .

P RES I D E N T E. Senatore Cifarelli,
di un « tamburo battente)} non abbiamo
avuto finora il minimo indizio nella discus-
sione di questa legge.

P R E M O L I. Come no? Sono state
indette le elezioni, prima che fosse appro-
vata la legge finanziaria regionale!

P RES I D E N T E. Senatore Premoli,
SI può parlare di tamburo battente a propo~
sito delle elezioni, ma non dell'approvazione
di questo disegno di legge. Gli argomenti
infatti sono separati.

P R E M O L I . Non sono separati, per-
chè le elezioni debbono seguire l'approvazio-
ne della legge finanziaria e non precederla.
Un solo emendamento infatti potrebbe far ri~
tardare le elezioni.

P RES I D E N T E. La mia osservazio-
ne non era diretta a lei, ma alle affermazioni
del senatore Cifarelli che si riferiscono a
questo disegno di legge.

C I FAR E L L I. Signor Presidente,
debbo un chiarimento e una risposta, rispet-

tosa e cordiale, al suo rilievo. Vorrei osser-
vare che dire tambur battente può essere
una frase meno rispondente alla realtà di
una discussione, che, almeno per ora, non
ha limiti di tempo (compreso il mio, che
cercherò di limitare). La sostanza del pro-
blema mi sembra, essendo già fissata la data
delle elezioni, nell'alternativa o di arrivarci
dopo avere approvato questa legge o altri~
menti di arrivalrci senza una legge finarl-
ziaria.

I politici sanno quanto sia stato grande
il travaglio. Io appartengo a quelli che han-
no sostenuto la tesi della libera approvazio-
ne della legge finanziaria regionale prima di
fissare la data per la votazione. Il criterio
non è prevalso nella coaJizione di Governo
ed è questo il motivo per cui non presen-
tiamo alcun emendamento.

Con la nostra astensione, però, intendia-
mo sottolineare la nostra critica anche su
questo punto.

Noi siamo scontenti per il quadro giu-
ridico di questa attuazione regionale ed
anche per un'altra carenza sulla quale mi
auguro di ottenere dal ministro Bosco una
precisazione: essa riguarda la legge sui tri~
bunali regionali amministrativi, in attuazio-
ne dell'articolo 113 della Coslituzione.

Noi repubblicani presentammo addirittu~

l'a un progetto, tra i tanti preparati al riguar-
do. Ora siamo nella situazione per cui, se
sorge una contestazione relativa alle pros-
sime elezioni, non abbiamo il giudice di pri-
mo grado, competente a decidere, giacchè
il Consiglio di Stato ha detto di non averne
la competenza, sebbene la Corte di cassazio-
ne gliel'avesse attribuita. Io ho l'impressio-
ne che, essendo tra l'altro la Corte di cas-
sazione priva di una sede, i ricorsi saranno
depositati presso un terzo ufficio, in attesa
che la Corte costituzionale o il referendum
popolare o non so quale altro strumento
decidano chi sia il giudice competente. Pe~
raltro al momento i tribunali regionali am-
ministrativi non esistono, così come non esi-
ste una qualsiasi norma di attuazione circa
i sindacati e circa i partiti: eppure queste
non sono piccole cose.

Non ho mai pensato che la norma si po-
tesse sostituire alla moralità e che si possa
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confondere il diritto con l'etica (non per nul~
la sono un modesto allievo di Benedetto
Croce), ma non è possibile non tener conto
dell'influenza chiarificatrice e orientatrice di
una norma adeguata, una norma giusta ~

mi sia consentita questa parafrasi ~ al pun~
to giusto, per tutta la società. Quando co~
loro che sono re di fatto, cioè i veri ti~
tal ari della sovranità, cioè i partiti finiscono
con l'essere fuori dell'ordinamento e privi di
qualsiasi legislazione adeguata, sia per il fi~
nanziamento, che per le responsabilità, la
carenza è estremamente gravp, pericol9sa e
suscitatrice di immoralità.

Noi repubblicani siamo scontenti anche
per il quadro politico di questa attuazione
regionale, perchè i comunisti parlano di« Re~
gioni aperte », nelle quali possano agevol~
mente determinarsi maggioranze diverse da
quella che regge il Paese, al centro. Noi non
abbiamo mai sostenuto che ci debba essere
un'identità assoluta tra il famoso comune
di Canicattì e il « reggimento » amministra~
tivo ~ come avrebbero detto i nostri padri

~ del comune di Milano. Per le Regioni, pe~
raltro, di Emilia~Romagna, Toscana, Umbria,
noi temevamo che, realizzando un governo
comnnista, esse finissero per rappresentare
una zeppa per il funzionamento di tutti gli
organismi del nostro Paese, giacchè, nono~
stante che lo schieramento politico di centro~
sinistra e l'autonomizzazione del Partito so~
cialista nei confronti di quello comunista
avessero determinato al centro la maggio~
ranza di un certo tipo, di ben diverso tipo
era da prevedere tale maggioranza nelle tre
Regioni di cui sopra. Ebbene, un passo avan~
ti era stato fatto rispetto a questi timori.

Ma, con l'idea delle {{ Regioni apene », que~
sta acquisizione è in pericolo. Noi abbiamo
molto insistito su questo punto, senza anti~
comunismo viscerale e senza possibilismi il~
lusionistici a[ riguardo, sulla base di quello
che nella terminologia politica è ormai ac~
quisito come ({ memorandum Forlani ». Noi
riteniamo ~ e vi richiamiamo l'attenzione
dei colleghi ~ che l'aderenza a questo ac-
cordo fondamentale debba costituire la ga~
ranzia che le Regioni si attuino senza peri~
coli per l'assetto democratico del Paese. E
proprio da questo punto di vista, quando

cogliamo da una certa parte della sinistra
democristiana o da determinate correnti o
sottocorrenti del Partito socialista italiano
o comunque dé\!ll'op~nione pubblica dei se~
gni di assenso circa i rapporti con il Par~
tito comunista, in relazione alle «Regioni
aperte », noi repubblicani ribadiamo il più
netto dissenso e denunciamo un pericolo al~
l'opinione pubblica, specialmente quando
quest'ultima tende, attraversr) la consulta~
zione elettorale, a tramutarsi in suffragi.

Come ho detto all'inizio, è già tardi per
l'attuazione regionale. Abbiamo tardato in
maniera dannosa, e dobbiamo constatare
che quello attuale è un quadro pieno di in~
certezze, non solo per certo possibilismo
nelle alleanze, ma anche per la disgregazio~
ne delle forze politiche e per la curiosa nuo~
va posizione del cosiddetto potere sindacale,
la quale non è altro che un'accozzaglia di ri~
proposizioni politiche, ma su un terreno di
maggiori scambi tra Governo e opposizione
e di maggiori collusioni col metodo di pre~
mere sul potere politico e ricattare lo Stato.

Ebbene, mentre abbiamo questa situazio-
ne e mentre si verificano sbandamenti in de~
terminati settori ~ basti pensar.e al setto~
re universitario ~ noi ci avviamo verso
una consultazione elettorale. Qui si risveglia
in me una certa sostanziale fiducia nel buon
senso del popolo italiano. Quando nel 1944~
1945 ci ponemmo la soluzione dell'accesis~
sima e gravissimo problema istituzionale,
noi repubblicani ~ e mi riferisco anche al
Partito d'azione, ai partiti di ~spirazione
marxista, socialista e comunista, e ad alcu~
ni settori della Democrazia cristiana ~ ri-

tenemmo opportuno eleggere l'Assemblea
Costituente, che avrebbe dovuto decidere
sulla forma istituzionale delle. Stato, aven~
do in mente il modo in cui era sorta la ter~
za Repubblica francese. Non volevamo il
suffragio universale, perchè ci preoccupava~
ma che l,e manovre del Re di maggio e le
possibilità clientelistiche, specialmente nel
Mezzogiorno, potessero turbare la pace della
Nazione. Il popolo ci dette felicemente tor~
to; non so cosa sarebbe avvenuto nel qua-
dro della Costituente, ma so ('he il referen~
dum popolare scelse la Repubblica, come
forma istituzionale sempre pill preziosa per
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la pace degli italiani, e per il progresso, la
libertà, ~a giustizia sociale e la civiltà del
nostro Paese.

Quindi, sostanzialmente noi repubblicani
abbiamo fiducia nel buon senso popolare,
ma il popolo deve sapere che non siamo
tutti una plaudente caterva, il popolo deve
sapere che proprio i regionalisti più convin-
ti hanno .Ie maggiori preoocupazioni, pur in-
quadrandole nella esigenza di affrontare con
coraggio questa trasformazione fondamen-
tale dello Stato.

Del resto, se le Regioni fossero state at-
tuate (come la norma ottava transitoria di
applicazione della Costituzione stabiliva)
entro un anno dall'entrata in vigore della
Costituzione, forse sarebbero venute sull'on-
da di un maggiore slancio democratico. C'era
tanta gente che aveva forze più fresche, e io
stesso, per quel che mi può còncernere, ave-
vo venti e più anni di meno; però debbo dire
che se allora non furono attuate ~ nel '48

soprattutto ~ fu per la Ilìancanza di stru-

menti legislativi, ma fu anche per la preoc-
cupazione che ad un certo momento, risica-
ta la maggioranza democratica in un Paese
continuamente assediato da determinate for-
ze, che volevano dare la scalata al potere in
funzione del blocco orientale, non si creasse
con questo la possibilità di indebolire la cit-
tadella democratica. Fu un errore? Lo dirà
lo storico futuro. Per come vanno le nostre
discussioni, molti dei nostri discorsi ~ i

giornalisti se ne curano relativamente ~ so-

no appunto affidati al Croce futuro, cioè a
quello storico che un giorno avrà vaghezza
di frugare negli annali parlamentari, se so-
pravviveranno agli eventi e al logorio del
tempo. Però, debbo sottolineare oggi, par-
lando di fronte al Paese, ma soprattut-
to di fronte alla nostra coscienza, che la
nostra posizione accetta la realtà, ma con un
proposito instancabile di cautela e di modi-
fica in meglio delle norme finora dettate, co-
me sforzo consapevole per evitare che le
Regioni abbiano a significare qualcosa
di assolutamente negativo nella storia del no-
stro Paese.

E siamo anche scontenti, noi repubblica-
ni, di questa legge, per certe sue previsioni
di spesa, che ci sembrano non fondate, e per

la carenza di cautele verso l'ipertrofia della
spesa stessa: perchè si ha un bel dire che
troviamo perspicua e lungimirante la previ-
sione dell'articolo 9, quando aggancia la for-
mazione del fondo per il finanziamento dei
programmi regionali di sviluppo aile previ-
sioni della. programmazione nazionale. È
senz'altro un sistema moderno ed una inno-
vaZIone ,rispetto all' originale disegno di leg-
ge, che mi pare risponda proprio àlla fun-
zione fondamentale delle Regioni, di essere
il primo organismo della programmazione,
come conoscenza dei problemi particolari e
territoriali e come adeguamento delle loro
soluzioni in seno alla programmazione na-
zionale di uno Stato moderno. Però sappia-
mo benissimo che non è lì il punto debole:
quando noi mettiamo questo a confronto
con l'articolo 3, quello nel quale è prevista
la commissione interregionale, ci saranno
molte discussioni, molti contrasti (qualche
volta forse sarà saggio seguire il suggeri-
mento dell'antico autore di paradossi: chiu-
dere i contendenti entro una camera, in mo-
do che ne esca chi è capace di uscirne), ma
la nostra preoccupazione è rivolta alle mo-
dalità della spesa regionale e alla sua even-
tuale ipertrofia nel punto debole dell'ordi~
namento attuale, che riguarda il personale.

E qui c'è la storia della Sicilia, che è una
storia piena di lacrime; se in Sicilia si è
creata una burocrazia regionale vasta e pe-
sante, talvolta superpagata, talvolta con-
siderata, nel complesso, di rendimento non
per:fettamente rispondente, il punto di par-
tenza è stato questo: la Regione per esplI-
care determinate funzioni ,richiedeva i fun-
zionari dello Stato, che ad esse provvedesse-
ro. In Italia avere subalterni è piuttosto age-
vole, avere funzionari qualificati (con conse-
guenti variazioni di carriera e spostamenti
di sede) significa trovarsi di fronte ad osta-
coli ancor piÙ gravi che per ribaltare l'in-
tero Monte Bianco. E la Regione siciliana do-
vette provvedere prima con i oontratti e poi
con le regolari assunzioni. Ora noi paventia-
ma che questo si riproduca per le nuove Re-
Rioni: nella legge sottoposta al nostro esame
cautele al riguardo non ve ne sono. Durante

i l'elaborazione del provvedimento, io ho sem-
pre proposto una norma che stabilisse, ave
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si superi un determinato livello di spesa (li-
vello di spesa, evidentemente, da aggiornare
secondo parametri e da considerare secondo
obiettivi metodi di valutazione), la conse-
guenza ex lege della di<retta responsabihtà de-
gli amministratori. Ripeto: se non si respon-
sabilizzano gli amministratori sul punto della
spesa attinente al personale, si crea la falla
inevitabile; i parametri della programmazio-
ne potranno essere quelli che volete, la com-
missione potrà pronunciarsi in un modo o
nell'altro, ma quando vi saranno le masse
organizzate delle burocrazie regionali a pre-
mere, ci troveremo di fronte all'impossibi-
lità di resistere.

So benissimo, onorevole Presidente, che
queste mie critiche potranno far dire ai col-
leghi qui presenti dei partiti contrari all'isti-

tuzione delle Regioni (colleghi regionalisti in
Aula non ne vedo, tranne !'iUustre relatore)
che non solo le mie argomentazioni dovreb-
bero indurmi a votare contro questo prov-
vedimento, ma che nel corso della discus-
sione esse verranno citate a favore della te-
si antiregionalista. Ma io ritengo, onorevole
Presidente, che una verità, quale che sia l'uti-

lizzazione che se ne tragga, deve essere det-
ta. Ritengo inoltre strana la concezione che
una maggioranza dica sempre sì e una oppo-
sizione dica sempre no. Io sono contro
le confusioni dal punto di vi<sta degli schie-
ramenti politici sulle grandi questioni, ma
sono d'altra parte contro gli irrigidimenti
sulle questioni tecniche o attinenti aWinte-
r<esse generale, al di sopra di qualsiasi consi-
derazione di parte politica. Ritengo pertanto
che nOln si debba giungere alla conclusione
di evitare l'ordinamento regionale, ma a quel-
la di modificare al più presto quanto vi è da
modificare e di integrare al più presto quan-
to vi è da integrare. Dobbiamo sentirci mo-
bilitati dall'attuazione regionale! Sarebbe
troppo facile ritenere che nel nostro Paese
una riforma così importante, per la quale a
tutto spiano vengono scomodati Mazzini e
Cattaneo, Cavour e Minghetti e Rattazzi, sia
poi una frettolosa riforma a data fissa. No,
si tratta di una riforma estremamente impe-
gnativa, e che comporta, devo contessarlo,
dei rischi notevoli. Pertanto, siccome nella

storia governare è sempre scegliere, noi dob-
biamo accettare questi rischi.

Debbo dire però che non possiamo mette-
re a carico dell'ordinamento regionale l'at-
tuale situazione negativa del nostro Paese. Ho
ascoltato ieri il collega Crollalanza, che riten-
go ~ pur dissentendo totalmente da lui ~

un uomo di buon senso. Egli deduceva che
la riforma comportasse lo smantellamento
del Ministero dell'agricoltura e dell'Azienda
delle strade, così come criticava l'attuale di-
sgregazione, il peso della burocrazia, e via
dicendo. Ebbene, questi ultimi sono guai del
vecchio Stato. Io non voglio dire che il vec-
chio Stato sia o meno glorioso: non ci inte-
ressa. Però indubbiamente, escluse le situa-
zioni della Sicilia e della Sardegna, ed esclu-
se le tre situazioni di frontiera, nei cui con-
fronti l'autonomia regionale allentava la pre-
cedente tensione della guerra e delnaziona-
Jismo sopraffatto re dei fascisti, tutto ciò che
oggi noi lamentiamo di disfunzione dello Sta-
to, di distacco dall'opinione pubblica, di in-
sofferenza dei cittadini, di ribellismo diffu-
so nei giovani, deriva dal vecchio Stato e
non si può onestamente parlo a carico delle
nuove Regioni. Possiamo essere, come noi sia-
mo, critici circa il quadro istituzionale, cir-
ca quello dell'ordinamento giuridico e quel-
lo politico, ma non possiamo attribuire a
quanto deve ancora nascere i mali che noi
tutti lamentiamo da tempo e in modo cre-
scente.

Anzi, noi riteniamo che proprio in funzio-
ne di questo rinnovamento, se seriamente lo
porteremo innanzi, avremo alcune possibili-
tà di ripresa. Si discute tanto, per esempio,
oggi, di delegificare, di riordinare il modo di
affrontare in sede legislativa le esigenze mul-
tiformi, incalzanti, piene di sollecitazioni del-
la società, nei suoi vari assetti. Ebbene, se
potremo, fra l'altro, affrontare questa del e-
giJìcazione anche in sede normativa tra il
centro e la periferia (una periferia non cam-
panilistico-epicratica, ma inquadrata dalle
leggi-cornice e tale da affrontare volta a vol-
ta i proqlemi in modo adeguato), noi avre-
mo veramente dato un contributo al rinno-
vamento dello Stato.

Si parla molto di partecipazione e di vo-
lontà dei cittadini. Cattaneo diceva che bi-
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sogna « alla libertà tenerci le mani sopra »;
egli aveva l'esempio del Cantone svizzero, e
cioè di una forma autanom~stica che consen~
tisse ai cittadini un contatto con i problemi
e che li facesse sentjre liberi mediante la
esplicazione della propria volontà, l'appor~
to della propria intelligenza, con onestà, as~
siduità, tenacia, capacità nel convincere gli
altri. Ebbene, questa concezione antica di
Cattaneo oggi può riprendersi nei termini
moderni della sociologia contemporanea, co~
me tendenza alla partecipaz1one; e le &egiomi
sarebbero in grado di offrire in questo sen~
so una possibilità. Occorre che non si va~
nifichi . . .

P R E M O L I. Lei ha letto La Malfa sul
« Mondo »? Ci vuole un bello stomaco a vo~
tare dopo quello che dice.

C I FAR E L L I. Mi pare che il col~
lega Premoli non ricordi parte di quello che
io vado dicendo. :E una strana concezione
politica il ritenere tutto ciò che si delibera
accettabile al cento per cento e tutto ciò
che non si accetta criticabile al cento per
cento: gouverner c'est choisir, prima di tut~
10, anche nel dettaglio. Inoltre, qui si tratta
di una attuazione costituzionale. Infine, vor-
rei ricordare al collega Premoli, non per po~
lemica (queste interruzioni fanno piacere,
perchè rendono più umane le orazioni, rivol-
te, un po' all'uso dei matti, alle poltrone),
che nel corso di alcuni contraddittori, mesi
or sono, proprio con il Partito liberale, noi
repubblicani si notava come i liberali fosse~
ro convinti della necessità di creare qualche
cosa di nuovo, dal momento che parlavano
di consorzi di prov~nde. AV1etetentata U!n'a:l~
tra soluzione, di cui giudicherà la storia. Ma
non possiamo rimanere nell'immobilismo,
tra una Costituzione non attuata ed una di-
sfunzione dello Stato che tutti dolorosamen-
te riconosciamo.

Io mi sono spesso stupito ~ l'ho detto an-
che all'onorevole Malagodi ~ del fatto che
voi liberali non abbiate propugnato con ac-
canimento la legge sul referendum. Eppure,
il referendum offre al Paese la possibilità di
madificare il praprio ordinamento; al ,limite,
se gli italiani lo volessero, potrebbero per-

fino modificare la Costituzione della Repub-
blica. Quello che nè il singolo cittadino nè
il Parlamento debbono subire, è ill non ve-
dere attuata la Castituzione della Repub~
blica.

S'intende ~ tengo a ripeterlo al collega
Premoli ~ che noi non abbiamo il paraoc-
chi. Come non esiste per noi repubblicani
una questione di politica estera che vista da
Est abbia un significato e da Ovest un altro,
così riteniamo che qui oggi non si tratti solo
dell'attuazione dell'ordinamento regionale,
ma si tratti dell'attuazione delle altre esigen-
ze della Costituzione della Repubblica, prime
fra tutte (articali 39 e 40) la regolamenta-
zione dei sindacati e quella del diritto di
sciopero.

P R E M O L I . Lo dica a Donat-Cattin.

C I FAR E L L I. Se lo incontrerò, gliela
dirò; ma l'ho detto infinite volte e lo ab-
biamo sostenuto intensamente. Anche oggi,
qui, lo dico a un Ministro e a due Sottose-
gretari.

Ad ogni modo, il problema non è convin-
cere Tizio o Caio: il problema è nelle mani
del popolo, peI1chè, se gli~italiani voteranno
come devono votare, è molto. probabile che
alcuni scopi si potranno raggiungere.

Volgo alla fine, signor Presidente. Inten~
diamo ora esaminare le Regioni 'sotto altri
due punti di vista: la loro programmazione
e i loro rapporti con le altre regioni di Euro-
pa, argomenti di paura e diniego da parte
degli antiregianalisti, che mi pare mon me-
ritino accoglimento.

Non si può dire che la realiz~azione delle
Regioni renderà impossibi1e o incerta la pro-
grammazione. A nostro giudizio, vale il con-
trario: una programmaziane nel mondo can-
temporanea ~ si tratti di uno Stato decem-
trato a accentrato, di tipo, federale o di tipo,
unitario, ci si riferisca a un tipo, di Stata
federate come la Germania di Bonn, oppure
di Stato acoentrato ad antico schema, come
la Francia di De Gaulle e Pompidou ~ pa-

stula articolazioni particolari, oogniltive e
operativ1e, oome quelle delle ,grandi regioni
in Francia, dei Uinder o raggruppamenti di
Lander in Germania.
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Da questo punto di vista, cvedo che abbia-
mo l'unanimità. Senza leggere 'l1ellla mente
degli oppositori, mi pare evidente anche per
loro (perchè la logica e la realtà del tempo
stanno al di sopra di noi) che non è possibile
alcuna programmazione ponendo a contatto
il comune e lo Stato o, addirittura, mediante
l'apposiz,ione curiosa e artificiosa delle pro-
vincie.

Noi ,repubblicani siamo scontenti ~ ed
è una ragione per la quaLe siamo stati ten-
tati di votare contro l'attuale Legge~ circa

il mancato accoglimento della richiesta di
rivedere !'istituto della provincia nell'ambi-
to della Regione: noi riteniamo che il dettato
costituzionale dove, tra l'articolo 114 e gli ar-
ticoli 128 e 129, si considera la provincia tm
gli enti territoriali nei quali siripartisoe il
territorio della Repubblica, ponga anche una
base di partenza per l'armonizza:zJione delle
funzioni fra comuni e provincie, nell'ambito
della Regione.

Noi abbiamo detto che le Regioni non de-
vono essere come la terza corona deUa mi-
tra del Papa: il triregno è avvenimento sto-
rico di grande significato, per cui l'umanità
tante volte si è strazÌata e anche ins'angui-
nata, ma non ei riguarda. Comuni, provin-
cie, Regioni: noi pensiamo che questa super-
ripartizione debba essere assolutamente ri-
formata, magari attraverso la vevisione co-
stitu:zJionale. Del resto, onorevole Ministro,
una revisione costituzionale si impone, se
non altro perchè tra i compiti della Regione
non è previsto quello della programmazione.
Bisognerebbe dcorvere, per esempio nel cam-
po dell'urbanistioa, ad una interpretazione,
affermando che essa non è possibile senza
l'organizzazione del territorio, la quale a sua
volta non è possibile senza programmazione.

Noi abbiamo sempre sostenuto, e soster-
remo instancabilmente, che bisogna rivedere
il sistema delrorganizzazione territoriale del
nostro Paese.

Abbiamo preso a suo tempo l'iniziativa
(per cui alla Camera ci siamo astenuti più
che essere contrari) di rivolgerei a tutti i
partiti regionalisti, compreso il Partito co-
munista. Non pensavamo certo alle « aper-
ture» (non è serio parlare in tal modo dei
grandi problemi di fondo), quanto a richia-

mare il Partito comunista alle sue responsa-
bilità: mi fa piacere che questo ascolti il
colLega D'Angelosante, rappresentante del
Gruppo comunista. Ebbene, un partito regio-
nalista, come quello comunista, non può non
porsi questo problema costituzionale: del re-
sto, le maggioranze più larghe, previste dalla
Costituzione, stanno a significare l'impegno
di un settore molto più vasto che non la stes-
sa maggioranza parlamentare.

In relazione a tale problema abbiamo
avuto varie I1isposte: quella favorevole di
Ingrao; un « ni », ad un certo momento, del
Partito socialista; una risposta, in un momen-
to successivo, possibilista del Partito sociali-
sta unitario; la Democrazia cristiana tenden-
zialmente favorevole ma scarsamente impe-
gnata. Eppure, si va alle elezioni per eleggere
più di duemila consiglieri provinoiali. Non
vogliamo sostituire all'accentramento dello
Stato unitario l'accentramento regionale; non
vogliamo, come ad esempio avviene in Sicilia,
ed è assurdo, far tutto dipendere da Palermo,
quasi non esistessero Catania da una parte
e Trapani dall'altra: non ci riferiamo alle
Regioni e alle provincie come artÌiCola-
zioni territoriali, ma ci riferiamo al su-
peramento degli enti giust'apposti o subor-
dinati l'uno all'altro, che porta ad uno sper-
pero enorme di energie, di tempo e di fun-
zioni.

Ebbene, da questo punto di vista, noi vo-
gLiamo che le Regioni siano adeguate alla
programmazione, pur consapevoli che Regio-
ni e programmazione, specie nel Mezzogior-
no, ci porranno probLemi molto gravi. Debbo
qui sottolineare che sarebbe grave errore, in
funzione dell'attuazione regionale, mettere
da parte gli organi dell'intervento straordi-
nario per il Mezzogiorno. Questi organi in
passato hanno trovato difficoltà, più che col-
laborazione, da parte delle Regioni preesi-
stenti, quelle a statuto speciale. Occorre che
questa situaZiione non si riproduca e che
quindi vi sia una fiduciosa collaborazione
tra le Regioni sottosviluppate, quelle del Mez-
zogiorno soprattutto, e gli organi dello Sta-
to che presiedono all'intervento straordina-
rio. Ma, ripeto, questo intervento straordi-
nario, come integrazione di programmazione,
come supporto tecnico alle progettazioni, co-
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me supporto finanziario e operativo, al di là
del normale trantran delLe a:mministrazio~
ni, spesso inadeguato alle esigenze di parti~
col,ari .condizioni di arretratezza teonica e di
sottosviluppo economico e sociale, questo
intervento straordinario, dico, si rende ancor
più necessario, ed occorre che prosegua nel
tempo.

Sarebbe grave dimenticare la finaLizzazio-
ne della programmazione per lo sviluppo e
la particolare situazione delle Regioni del
Mezzogiorno.

Il rapporto Regioni-programmazione è ar-
gomento estremamente impegnativo, e non
mi pare giovi alla tesi antkeg10muHstica.
D'altra parte, dobbiamo sceverare quello che
è possibile da quello che non è possibile, e
oonsiderare le eventuali tentazioni, per certe
Regioni, di andare avanti per una strada lin-
dipendente. La Lombardia ~ Regione con la
sua possanza, i suoi problemi e la sua capa-
cità operativa immediata ~ potrebbe guar-
dare molto verso la frontiera svizzera e verso
il territmio della Lotaringia comunitaria,
mentre altre Regioni, per esempio Sidli:a e
Calabria, potrebbero essere attratte dal Me-
diterraneo. Io non ho preconcetti verso il
Mediterraneo, ma è chiaro che il ruolo del-
l'! talia è di traguardo sempre più avanzato
nell'Europa, piuttosto che di attracco medi-
terraneo per le varie civiltà, secondo la reto~
rica tradizione del veochio imperialismo,
chiuso ad ogni possibilità di sviluppo.

Ed infine, Reg,ioni ed Europa. Vi ho già
fatto cenno, ma devo sottolineare che, stando
agli esempi di altri Paesi, le Regioni costitui~
scono un vantaggio e non un ostacolo per
la migliore realizzazione dell'Europa. È esem-
plare che a Chambéry in Savoia e a Greno~
ble nel Delfinato gli abitanti di queste zone
guardino a Torino e trovino i migliori rap~
porti, in base ad affinità di problematica, con
la situazione italiana del Piemonte. E questo
tende ad avvenire tra le regioni della Francia
occidentale e della Germania orientale, tra
quelle dell'Olanda e del Belgio. Io perciò ri-
tengo che, proprio in funzione di un'Europa
democraticamente valida ed efficacemente ar-
ticolata, noi dobbiamo propugnare l'attua-
zione dell'ordinamento regionale.

In vari modi, onorevoli colleghi, sono sta-
ti richiamati i padri del Risorgimento. Io ri~
tengo modestissimamente, pur seguendo una
grande linea d'ispirazione risorgimentale, ma
senza voler qui squadernare il pensiero di
Mazzini o di Cattaneo, che non bisogna con-
fondere le posizioni di allora con le esigenze
di oggi. Allora forse si aveva ragione di con~
trastare le forme di decentramento e di re-
gionalizzazione. L'Italia veniva dall' essere
una semplice espressione geografica, come
era stato detto. Con la volontà di essere Na~
zione e con il sacrificio dei suoi figli migliori
aveva dimostrato di essere viva e vitale; ma
perciò stesso doveva negare le precedenti or-
ganizzazioni statali e tutto ciò che potesse
riprodurle nella nuova unità, anche quando
esse, più che esprimerestaterelli poco ri,le-
vanti, si riferivano ad antichi substrati etnici
e storici.

Nella regione dove io sono nato, sono chia~
rlssime la Puglia~nord o Capitanata, la Puglia
del centro o terra di Bari, la Puglia del sud~
est o terra d'Otranto, tre distinzioni nel mo~
do di pensare della gente, nelle caratteristi-
che della civiltà, nella struttura del territo-
rio. E le successive provincie, tra l'altro la
creazione delle due provincie di Taranto e di
Brindisi, non hanno sostanzialmente muta-
to, nella civiltà, la ripartizione originaria.
Nel tempo attuale questo potrebbe determi~
nare articolazioni in seno alla stessa Regio-
ne della Puglia, ma allora, nel Risorgimento,
fu un bene non tenerne conto, se non a li~
vello di provincia, a evitare l'antica divisio-
ne negli ex Stati.

Se questo non accadde allora, non può ac-
cadere oggi, e non ci si venga a dire che le
Regioni pongono in pericolo l'unità del no-
stro Paese. Le follie fasdste, la guerra per-
duta, le ripercussioni terribili della straziante
discordia tra italiani, davvero posero in pe-
ricolo la nostra unità. Ricordo con angoscia
a Siracusa, in un famoso comizio, le inter-
ruzioni di coloro che levavano le tre dita
in alto, secondo il saluto della Trinacria,
caro ai separatisti siciliani. Fu una breve
follia. La Sicilia patriottica e unitaria, la
terra di Francesco Crispi, ebbe il soprassal-
to necessarid, e il separatismo, come situa-
zione politioa, non si verificò. Rimase però
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come preocupazione di fondo, e il famoso
statuto regionale siciliano, con le sue inam~
missibili e gravissime cautele nei confronti
dello Stato, sta a dimostrare il risultato ne~
gativo di ogni tensione. Ma oggi non si di~
scute dell'avvenire unitario del nostro Pae-
se, travagliato da ben diversi problemi di
confusione, disordine e disfunzione, tali da
mettere in pericolo le libertà democratiche!

Ecco perchè noi repubblicani, come in que-
st'Aula oggi con la mia modesta voce, così
su tutte le piazze e in ogni sede opportuna,
dichiariamo la nostra posizione. Anzitutto,
attuazione della Costituzione, una attuazione
leale della Costituzione per l'ordinamento
regionale, ma anche per altre carenze non
meno gravi, da affrontare anch'esse con co~
raggio democratico. In funzione di tutto que-
sto, instancabile sforzo nei due anni che ver-
ranno, per attuare ciò che è necessario al
funzionamento delle Regioni, per impedire
la proliferazione della burocrazia e degli en-
ti particolari, le deformazioni settoriali, le
assurdità campanilistiche, gli sperperi della
spesa pubblioa, e p:er ottenere, anche attra~
verso le Regioni, l'auspicabile ripresa del rap~
porto fiduciario tra cittadino e istituzioni,
nel quale è la garanzia vera della stabilità
democratica e dell'avvenire democratico di
una Nazione.

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

G E R M A N O'. Onorevoli colleghi; il
disegno di legge che stiamo esaminando con~
cerne i «provvedimenti finanziari per l'at~
tuazione delle Regioni a statuto ordinario ».

Tale disegno di legge, in verità, non me~
riterebbe tante lunghe discussioni, conte~
nendo tali e tanti errori di struttura e di
impostazione da rendere superflua ogni se-
ria indagine critica.

Inevitabilmente, però, il provvedimento
suscita in noi tutti un complesso di emo~
zioni e di sentimenti in quanto tratta una
materia ~ le Regioni ~ la quale mette in

questione la struttura di quello Stato che
abbiamo visto sorgere, che abbiamo impa~
rata a conoscere attraverso i libri della no~
"tra gioventù, che amiamo attraverso la tra-

dizione liberale che fu dei nostri padri e che
è ancora la nostra.

Noi liberali siamo certamente contrari al.
le Regioni, ma vorrei precisare che siamo
contro le Regioni così come le vuole fare
la maggioranza governativa, unitamente ai
comunisti, e come sono configurate, del re-
st<;>,nella nostra Costituzione. Non siamo in-
vece contrari al principio autonomistico e
al principio del decentramento amministra-
tivo. Questa è una polemica che dura or-
mai da più di 100 anni, per l'esattezza da
110 anni, poichè già nel marzo 1860, quando
si cominciò a parlare della attuazione del
principio del decentramento amministrativo,
fu costituita una commissione su iniziativa
del Minghetti prima e del Farini dopo, en-
trambi ministri dell'interno, proprio per rea-
lizzare sin da allora tale principio.

La polemica non riguardava il principio,
su cui i liberali di allora e i liberali di oggi
sono d'accordo, ma riguarda bensì i conte-
nuti che devono riempire il principio. Del
resto, il nostro ideale di un'Europa unita e
federata non è altro che la testimonianza
del nostro rispetto per il principio regiona~
lista (inteso, s'intende, in tutt'altro senso
di quello deJla maggioranza governativa) e
comunque per il principio di un certo de-
cen tramento.

Siamo, invece, decisamente contrari a quel
tipo di Regioni che voi avete in animo di at~
tua re e cioè alle Regioni intese come sem~
plici strumenti di potere.

La verità è che le Regioni in Italia si fan~
no, diciamo lo francamente, non perchè gli
stessi partiti che le sostengono siano tutti
convinti della loro necessità e della indero-
gabilità di addivenire a questa riforma co-
stituzionale, ma perchè attraverso l'istituto
regionale si pongono in essere le contratta-
zioni politiche, si mantengono in vita al-
leanze, si determinano attese di Governo e
si frenano o si rinviano le crisi.

Ora, quindi, in ossequio ad un impegno
partitico che rappresenta, purtroppo, un
chiaro cedimento alle istanze di chi perse~
gue un fine che non è propriamente quello
della salvaguardia di un libero ordinamento
democratico, bensì quello di un totale ro-
vesciamento del sistema, il Governo si appre~
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sta, con la legge finanziaria sottoposta al
nostro esame, a varare in fretta i Consigli
regionali senza una chiara visione di tutti
gli innumerevoli problemi con essi connessi.

Prima di addivenire all'attuazione dei nuo-
vi organismi regionali, era infatti necessa-
rio esaminare e risolvere anzitutto il grave
problema, strettamente connesso con quello
regionale, della finanza locale, per non ag-
gravare ancora di più la grave crisi in atto
degli enti locali.

t!. indubbio, infatti, che, se le Regioni a
statuto ordinario verranno attuate così co-
me previste dalla Costituzione e come è, del
resto, nelle intenzioni della maggioranza di
Governo, queste verranno a peggiorare in
maniera paurosa la già drammatica situazio-
ne deficit aria della finanza locale.

Questa situazione si è ulteriormente appe-
santita per il persistente squilibrio tra en-
trate e spese, determinato dallo scompenso
tra le due voci che è dovuto allo scarso tas-
so di elasticità dei tributi di fronte all'ele-
vato tasso di espansione della spesa.

Fra le cause del crescente deficit dei bilan-
ci comunali, particolarmente rilevante è la
perdita, sempre in aumento, dei pubblici
servizi municipalizzati.

Molto più grave si presenta, poi, la ge-
stione dei pubblici trasporti, gravata da pesi
non indifferenti, non connessi al loro eser-
cizio industriale in senso stretto; tali sono,
ad esempio, il trasporto in esenzione di de-
terminate categorie di cittadini e di pubbli-
ci impiegati, il cui carico dovrebbe spetta-
re alle singole amministrazioni, o la costru-
zione e manutenzione di stabili che concer-
nono servizi di competenza dello Stato o,
ancora, l'esistenza di particolari anacroni-
stici servizi del tutto improduttivi per la
scarsa domanda di traffico e che potrebbero

vantaggiosamente essere sostituiti da mezzi
più celeri e meno costosi. Parlare di esten-
dere l'ente Regione a tutto il Paese senza ave-
re prima affrontato e risolto tutti questi
problemi, aventi carattere prioritario, signi-
fica, in sostanza, compromettere in modo de-
finitivo la situazione già drammatica della
finanza locale.

Prima di attuare le Regioni a statuto or-
dinario era, infatti, quanto mai necessario
procedere ad una radicale riforma dell'asset-
to finanziario-amministrativo degli enti lo-
cali, poichè non ha senso parlare di au-
tonomia senza prima aver affrontato e risolto
il problema della finanza locale che rappre-
senta il passaggio obbligato attraverso il
quale devono transitare tutti gli aspetti del-
l'attività e delle funzioni che le amministra-
zioni locali sono chiamate a svolgere.

Devo ricordare, in proposito, che noi li-
berali abbiamo presentato in Parlamento
una proposta ~ che tra l'altro ndn era pre-
elusiva all'attuazione delle Regioni ~ di una
inchiesta parlamentare intesa a riscontrare
l'effettiva necessità dell'istituzione delle Re-
gioni stesse e a suggerire modifiche alla
struttura e alle funzioni dei vari enti, dallo
Stato ai comuni, in modo da attuare una
ripartizione di compiti e -mezzi finanziari
aderente ad una società moderna come la
nostra, attualmente in piena evoluzione.

Una tale indagine, che non è stata fatta,
anzi che non si è voluta fare, avrebbe, tra
l'altro, permesso di risolvere il grave pro-
blema delle funzioni e della dotazione di
adeguate fonti finanziarie per i comuni e
per le province nonchè di verificare la fon-
datezza o meno delle proposte dirette ad
eliminare dal nostro ordinamento l'ente pro-
vincia per far posto alle Regioni.

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

(Segue G E R M A N O' ). In occasione
della discussione alla Camera e al Senato
del disegno di legge che prevedeva le nor-
me per l'elezione dei Consigli regionali la

mia parte politica pose più volte l'accento
sul fatto che, nell'attuazione delle Regioni a
statuto ordinario, si stava seguendo una
prassi inusitata, ponendo in essere una legge
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che normalmente, nella creazione di un qual-
siasi organismo, avrebbe dovuto essere ap-
prestata per ultima.

Veniva predisposta, cioè, la legge che sta-
biliva i criteri per l'elezione dei Consigli re-
gIOnali delle Regioni a statuto ordinario an-
cor prima di varare le leggi che dovevano
in concreto stabilire i compiti e le attribu-
zioni delle Regioni stesse.

Ancora una volta dobbiamo rilevare che
tale iter, irragionevole oltre ogni limite, de-
terminato esclusivamente da ben precisi mo-
venti politici, viene, con una perseveranza
quasi diabolica, proseguito.

La maggioranza governativa ci sottopo-
ne, infatti, per l'approvazione, questa legge
confusa e approssimativa, che non risolve
se non in parte trascurabile i complessi pro-
blemi della finanza regionale, volutamente
trascurando, ancora una volta, di predispor-
re quelle complesse impalcature legislative
e amministrative che dovrebbero permettere
alle Regioni di svolgere le funzioni ad esse
demandate dalla Costituzione.

Nella legislazione italiana è questo, sen-
za dubbio alcuno, l'unico esempio di ap-
provazione di leggi (quella elettorale prima
e quella finanziaria poi) che avrebbero dovu-
to entrare in vigore ed essere attuate dopo
l'approvazione di altre leggi che ne costitui-
vano il necessario presupposto.

Ma appare evidente che la priorità data
a questa legge finanziaria è dettata, oltre che
dalla difficoltà di inquadrare e coordinare
le funzioni regionali nell'ordinamento stata-
le, anche dalla necessità di superare il di-
sposto dell'articolo 22 della legge elettora~
le, il quale, codificando l'impegno politico
di indire le elezioni per i Consigli regionali
unitamente alle elezioni comunali e provin-
ciali del 1969, poneva appunto come condi-
cia sine qua non l'emanazione delle norme
sulla finanza regionale, sul demanio e sul
patrimonio della Regione.

Ma è lecito chiedersi: cosa accadrà, una
volta approvata anche dal Senato questa
legge finanziaria e soddisfatta, quindi, la
condizione posta dal citato articolo 22 della
legge elettorale? Accadrà che con le elezio-
ni amministrative del prossimo giugno ver~
ranno costituiti i nuovi organismi regionali,
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i quali, però, in mancanza di un'adeguata
legislazione che disciplini in modo organico
il loro funzionamento, saranno, in concreto,
impossibilitati ad operare. È evidente, infat-
ti, che non basta porre in atto una legge
elettorale e una legge finanziaria ma è indi-
spensabile stabilire preventivamente e nel
modo più compiuto possibile quali siano le
funzioni da attribuire a quegli enti di cui
vengono eletti i consigli e le giunte e per i
quali si approntano i mezzi finanziari.

L'articolo 117 della Costituzione, com'è no-
to, elenca tutta una serie di materie per
le quali la Regione. emana, nei limiti dei
princìpi fondamentali delle leggi dello Sta-
to, norme legislative, semprechè le norme
stesse non siano in contrasto con l'interesse
nazionale e con quello di àltre Regioni. Nel
successivo articolo 118, la Costituzione fa,
poi, espresso riferimento alle funzioni am~
ministrative per le materie elencate nel pre-
cedente articolo. Necessariamente, quindi,
deve essere emanata una legge-cornice o leg-
ge-quadro che, per ciascuna delle suddette
materie, stabilisca quali sono queste fun~
zioni amministrative e ne determini i li~
miti.

A questo proposito l'articolo 9 della legge
10 febbraio 1953, n. 62, stabiliva che: «Il
Consiglio regionale non può deliberare leggi
sulle materie attribuite alla sua competen-
za dall'articolo 117 della Costituzione se non
sono state preventivamente emanate, ai sen~
si della disposizione transitoria IX della Co-
stituzione, le leggi della Repubblica conte~
nenti singolarmente, per ciascuna materia,
i princìpi fondamentali cui deve attenersi la
legislazione regionale ». Il suddetto articolo 9
prevedeva, poi, un'eccezione, stabilendo che,
in materia di circoscrizioni comunali, di
fiere e mercati, di istruzione artigiana, di
musei e biblioteche, di enti locali, di caccia
e pesca nelle acque interne, il Consiglio re-
gionale poteva emettere leggi nei limiti im-
posti dall'articolo 117, anche prima della
emanazione delle leggi della Repubblica pri~
ma ricordate.

Appare, quindi, evidente che l'emanazione
delle cosiddette leggi-cornice è necessaria per
coordinare l'attività legislativa regionale ed
è espressamente prevista dalla Costituzione
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laddove questa afferma che le norme regio-
nali non devono eccedere i limiti dei prin-
cìpi fondamentali stabiliti dalle leggi dello
Stato.

Del pari necessaria deve ritenersi, poi,
l'emanazione di una legge che stabilisca
il passaggio delle funzioni dallo Stato alla
Regione. Che cosa si propone, invece, al ri~
guardo il disegno di legge sottoposto al

nostro esame? Esso richiede al Parlamen-
to una delega al Governo per la emanazio-
ne, entro un biennio, di decreti aventi va-

lore di legge ordinaria per regolare simul-
taneamente il passaggio alle Regioni di quel-
le funzioni ad esse attribuite dall'articolo
117 della Costituzione e, contemporaneamen-
te, il passaggio del relativo personale dello
Stato. In pratica, quindi, questo articolo 117
viene a sostituirsi al già citato articolo 9 del-
la legge del 1953, che prevedeva, per l'ap-
punto, le leggi~cornice e, restando in vigore
le sole norme pro grammatiche dell'artico-
lo 117 della Costituzione, non è difficile
prevedere quante controversie relative alla
legittimità costituzionale delle leggi e degli
atti delle Regioni e quanti conflitti di attri~
buzione tra i poteri dello Stato e delle Re-
gioni e tra le Regioni stesse approderanno
ai banchi della Corte costituzionale.

Il fatto di aver completamente tralasciato
di determinare con adeguati provvedimenti
legislativi i compiti e le funzioni delle isti-
tuende Regioni a statuto ordinario compor~
ta, altresì, !'impossibilità di determinare con
precisione il costo globale di tutto questo
nuovo apparato che si va ad istituire.

È ovvio, infatti, che il problema dell'or-
dinamento e delle funzioni delle istituende
Regioni è strettamente legato con quello
della finanza regionale. Ciononostante il
problema del costo delle Regioni è stato
sempre affrontato, quando non è stato del
tutto eluso, dai tenaci regionalisti del centro-
sinistra con !'intento di diminuirne la por~
tata, facendo apparire l'attribuzione dei mez-
zi finanziari come una semplice partita di
giro, un trasferimento di mezzi e di spese
dello Stato alle Regioni. Si dimentica così
\iolutamente che le Regioni, così come previ~
ste dal titolo V della Costituzione, sono enti

territoriali autonomi con propri poteri le-
gislativi, amministrativi, politici e finanziari.
Esse non sono chiamate a spendere per con-
to dello Stato, ma a svolgere una propria
autonoma politica di spesa.

L'articolo 119 della Costituzione parla di
autonomia finanziaria delle Regioni «nelle
faI me e nei limiti stabiliti da leggi della Re~
pubblica, che la coordinano con la finanza
dello Stato, delle Province e dei Comuni ».

Prosegue ancora l'articolo 119: «Alle Re-
gioni sono attribuiti tributi propri e quote
di tributi erariali, in relazione ai bisogni
delle Regioni per le spese necessarie ad
adempiere le loro funzioni normali. Per prov-
vedere a scopi determinati, e particolarmen-
te per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole,
lo Stato assegna per legge a singole Regio-
ni contributi speciali. La Regione ha un pro-
prio demanio e patrimonio, secondo le mo-
dalità stabilite con legge della Repubblica ».
Ora il progetto di legge che ci viene sotto-
posto è affetto da vizi genetici, è cioè vi-
ziato ab origine. Si vuole, cioè, fare una legge
finanziaria per le Regioni senza avere an-
cora stabilito quali saranno le funzioni che
le Regioni dovranno assolvere e quali saran~
no conseguentemente i costi che per la rea-
lizzazione di quelle funzioni le Regioni sa-
ranno chiamate a sostenere. È inconcepi-
bile una 'legge finanziaria, una legge cioè che
vuole determinare le fonti di entrate su cui
le Regioni dovranno contare, che non deter-
mini prima le uscite a cui con quelle entrate
si dovrà fare fronte.

Ma la verità è che questo disegno di legge,
prescindendo dai compiti e dalle funzioni
che dovranno essere propri delle Regioni,
non affronta seriamente il problema del co-
sto globale, nè in relazione con la finanza
statale nè con quella degli altri enti locali.
Viene bensì precisato il costo delle Regio-
ni, ma noi abbiamo la sensazione che sia-
mo lontani da una qualsiasi aderenza alla
realtà. Come potrebbe essere diversamente,
infatti, se non conosciamo dati, funzioni,
criteri di attuazione delle Regioni stesse?

Riprendiamo un momento i calcoli di
Einaudi (di cui non troviamo alcun cenno
nella pur pregevole relazione del senatore
De Luca), elaborati nel 1955 con l'aiuto di
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tecnici ed esperti della Banca d'Italia. Einau-
di partì da questa constatazione: che i po-
teri delle Regioni cosiddette a statuto stra-
ordinario, che allora erano quattro, non
sono talmente diversi dai poteri delle Regio-
ni cosiddette ordmarie da far presumere
che l'insieme delle spese, a parte il fondo
di solidarietà, non diventasse, nel corso di
un certo numero di anni, dello stesso ordi-
ne di grandezza.

Il calcolo di Einaudi portava a determina-
te conseguenze, sulla base dell'esercizio 1954-
1955, che aveva segnato un costo effettivo
ddle quattro Regioni autonome allora esi-
stenti, compreso il fondo di solidarietà per
la Sicilia, di 71,5 miliardi, con delle differen-
ze molto naturali (il Trentina-Alto Adige era
costato 6,3 miliardi, la Valle d'Aosta 1,3 mi-
liardi, la Sardegna 8,9 miliardi, la Sicilia,
compreso il fondo di solidarietà, 55 mi-
liardi).

Einaudi fece questa considerazione: sup-
poniamo che la spesa di ciascuna di queste
quattro Regioni sia estesa a tutto il territo-
rio, aJle Regioni ordmarie e alla allora non
esiste!lte Regione Friuli-Venezia Giulia. Che
cosa risulta? Risulta che se si fosse preso
come parametro il Trentina-Alto Adige, si
sarebbe arrivati ad una spesa di 211 miliar-
di l'anno; considerando come parametro la
Valle d'Aosta, la spesa sarebbe stata di 388
miliardi; considerando la Sardegna, senza
il fondo di solidarietà, la spesa sarebbe stata
di 817 miliardi, mentre considerando come
parametro la Sicilia, compreso il fondo di
solidarietà, si sarebbe arrivati ad una spesa
complessiva di 1.233 miliardi.

Se poi alle altre Regioni si fosse esteso
il fondo di solidarietà sulla stessa base pro-
porzionale della Sicilia, si sarebbe arrivati
col tipo Trentina-Alto Adige a 328 miliardi,
col tipo Valle d'Aosta a 505 miliardi, col
tipo Sardegna a 934 miliardi e infine col
tipo Sicilia, come abbiamo già visto, a 1.233
miliardi.

Per renderli più attuali, noi liberali abbia-
mo rifatto i calcoli di Einaudi, evidentemen-
te aggiornandoli. Per far questo abbiamo do-
vuto prendere in esame la spesa complessiva
riferita all'anno solare. Ciò comporta il
vantaggio di un grado molto notevole di ap-

prossimazione nei calcoli finanziari, perchè
il calcolo Einaudi non era che una indu-
zione basata su quanto le Regioni a statuto
speciale percepivano, in base ai singoli sta-
tuti, dallo Stato, mentre, invece, nelle spe-
se globali sono comprese quelle che vengono
finanziate con mutui e con entrate patrimo-
niali. Questo nuovo calcolo rassomiglia dun-
que sufficientemente ad un preventivo con-
creto e preciso.

Seguendo questo calcolo siamo arrivati
alla conclusione che complessivamente le
Regioni autonome (che erano sempre quat-
tro, perchè il Friuli è entrato in gioco più
tardi) avevano avuto le seguenti spese: la
spesa del Trentina-Alto Adige, che era di
6,3 miliardi quando Einaudi aveva fatto
i conti, era diventata di 16,6 miliardi, cioè
si era moltiplicata quasi per 3; la spesa della
Valle d'Aosta da 1,3 miliardi era salita a 12,7,
CIOè si era poco meno che decupIicata; il
costo della Sardegna da 8,9 miliardi era
salito a 37,6; quello della Sicilia, da 55 mi-
liardi era salito a 189.

Già queste cifre ci danno un'idea abòa-
stanza precisa della dinamica di spese delle
Regioni. Infatti, se si estendeva a tutte le Re-
gioni la spesa del tipo Trentina-Alto Adige
si arrivava a 650 miliardi circa, del tipo Valle
d'Aosta a 1.650, del tipo Sardegna a 2.400,
del tipo Sicilia a 5 mila. E se poi, infine, si
fosse esteso a tutte le Regioni il fondo di
solidarietà, si arrivava per il tipo Trentina
a 1.000, per il tipo valdostano a 2.150, per
il tipo sardo a 2.800; per il tipo siciliano la
cifra restava a 5.000 miliardi.

Queste cifre massime, secondo noi, non
sono poi da ritenere eccessive, perchè bi-
sogna contemporaneamente tener conto ~

sempre sulla base delle esperienze compiu-
te nelle Regioni a statuto speciale ~ dell'au-

mento delle spese, dell'enorme gravame del
personale, dei danni che deriveranno da ope-
re sbagliate.

Quando si tenga conto anche di queste
perdite, si arriva alla conclusione che le
cifre calcolate sulla base della previsione
Einaudi sono tecnicamente, oltrechè moral-
mente, legittime.

Naturalmente queste nostre conclusioni
contrastano, e non poco, con i risultati cui
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sono pervenute le varie commissioni mIllI-
steriali che si sono occupate del problema.

Che cosa è risultato, in pratica, da questi
studi? E necessario riassumerlo brevemen-
te: la Commissione Tupini, istituita dall'ono-
revole Fanfani nell'agosto del 1960, lavorò
secondo un'impostazione, datale dallo stesso
Governo, che era altamente restrittiva, quasi
si temesse che venissero fuori risultati al-
larmanti, ed adottò un metodo che è chia-
ramente delineato nella relazione. La rela-
zione, firmata dal presidente Tupini, dice,
infatti, che (, dopo ampia e approfondita di-
scussione è stato adottato un metodo fon-
damentale d'indagine che tende ad indivi-
duare nel bilancio dello Stato le spese che
lo Stato stesso già affronta nelle singole Re-
gioni per le materie elencate all'articolo 117
deIJa Costituzione. Indagine non facile » ~

avverte lo stesso presidente Tupini ~ « per
la non perfetta coincidenza dell'enunciazio~
ne di materie contenute nel detto articolo
con l'indicazione dei singoli capitali di spesa
previsti nei bilanci di ciascun dicastero e per
la pratica impossibilità di effettuare con suf-
f~cente precisione una ripartizione delle spe-
se nelle singole Regioni, materia per materia.
Secondo questo sostanziale criterio » ~ pro-

segue l'onorevole Tupini ~ « è stato indiriz~
zato il lavoro dell'ISCO, che ha svolto una
paziente opera di ricerca e di coordinamento
dei dati ».

L'ISCO, a sua volta, nel presentare alla
Commissione le conclusioni dei suoi studi,
sentiva però il dovere di precisare che «le
valutazioni esposte non possono costituire
che indicazioni di larga massima ed esse
risentono per di più delle ipotesi che si
sono assunte a base delle stesse. Altre valu-
tazioni avrebbero potuto essere compiute
sulla base di ipotesi diverse ».

Quindi, se diverse fossero state le ipote-
si, sarebbero state diverse anche le valuta-
zioni, ossia le conclusioni. Ora l'ISCO si ba-
sava, nel 1960 e nel 1961, sui risultati sta-
tistici e sul bilancio dello Stato, relativi al-
l'anno 1958, ed elaborava i noti dati, ossia:
spese individuate nel bilancio dello Stato,
103 miliardi; spese calcolate per l'agricol-
tura e le foreste, 42 miliardi; spese per gli
uffici regionali, 50 miliardi. In totale 170

miliardi. Successivamente l'ISCO, con un
nuovo calcolo, rintracciando nelle spese di
ordinaria amministrazione delle Regioni a
statuto speciale quelle rientranti nelle mate-
rie di competenza delle Regioni a statuto
ordinario, arrivava ad una cifra di
220 miliardi, di cui 163 per le materie indi-
ca te nell 'articolo 117 della Costituzione e 57
per le spese degli uffici, sempre sulla base
del 34 per cento delle spese complessive. In
seguito venne l'onorevole Moro, il quale die-
de l'incarico ad una nuova commissione di
studio, presieduta dall'allora presidente del-
la çorte dei conti, Carbone, che nel febbraio
del 1966 presentò al Ministro del bilancio,
onorevole Pieraccini, una relazione i cui
risultati non sono mai stati resi noti uffi-
cialmente, ma che però, come spesso acca-
de, sono ugualmente conosciuti.

Che coS'a è venuto dunque fuori dallo stu-
dio della commissione Carbone? Essa, In-
tanto, ha elaborato delle cifre differenziate
per un periodo di 5 anni di vita dei Consigli
regionali ed ha cakolato, partendo dal primo
ianno, un aumento annuo di spesa di circa

l'll per cento; poi a base dei calcoli ha po-
sto tre indagini riguardanti la stima delle
spese per l'organizzazione di base delle Re-
gioni, nndividuazione deUe spese di compe-
tenza regionale nel bi,lancio dello Stato, la
evoluzione delle spese nelle Regioni a statuto
speciale. Queste 11ndagini, come facilmente
si può constatare, seguivano criteri non omo~
genei e apparvero pOlca attendibili special-
mente per quanto atteneva :aUe spese ine-
renti al trasfer.imento dei compiti dello Sta~
to alle Regioni. Infatti, vennero mantenute
alla competenza statale quelle spese che, pur
rientrando nelle materie di competenza del-
le Regioni, hanno effetti ultra regionali, che,
cioè, escono fuori dall'ambito della singola
Regione per ripercuotersI sulle altre Regioni
vicine o lontane c, quindi, non sono agevol~
mente frazionabili tra le diverse Regioni.
Iuoltre vennero mantenute alla competenza
statale le spese di mDdesta entità, le spese
inerenti a compiti che attualmente non tro~
vano :riscontro in aLcune spese dello Stato e,
infine, quelle di,rette ad agevolare il credHo
mediante somministraziDne di fondi o (lISSUll-
zione di oneri.
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Secondo la commissione Carbone le Re~
gioni sarebbero costate, nella media dei pri~
mi 5 anni, 473 miliardi aU'mmo, cifra che ag~
giornata al bIlancio del 1970 porta la spesa
più vicina agli 800 che ai 700 miliardi.

Ecco allora che, con queUa integrazione
facilmente prevedlbile e conseguente alla
inevitabile spinta deIle necessità locali, non
SI arriverebbe molto lontano da cifre ben
più alte, come quelle da noi ripetutamente
indicate.

È, infatti, evidente che la potenzialità di
espansione della spesa regionale, quando la
;dotazlOne finanziaria non è strettamente con-
seguenziale ai compiti e alle funzioni delle
Regiom ordinarie, preventivamente stabiliti,
è enorme. Come abbiamo avuto modo di ac-
cennare e lo ripetiamo, l'errore di fondo nel
disegno di legge n. 1100, sottoposto al nostro
esame, è proprio questo: non si sono de~
terminatI prima i compiti e le funzioni delle
istituende Regioni a statuto ordinario ma,
prescindendo da questi, si è voluto ugual-
mente fissare aprioristicamente un ammon-
tare di spese presunte. Ora, a parte ilrilie-
va che questo disegno di !legge opera una
certa previsione di spesa (700 miliardi) senza
l'indicazione almeno approssimativa dei con-
teggi attraverso i qualI SI è giunti a quel to-
tale, oome intende il provvedimento in esa-
me sopperire a tali spese?

Il di!segno di legge, com'è noto, prevede
tre forme di finanziamento. Innanzi tutto
queUi che l'articolo 1 definisoe « tributi pro~
pri della Regione l} indicati nelle lettere a),
b), c), d) del suddetto articolo: a) imposta
sulle concessioni statali; b) tassa sulle con-
oessioni regionali; c) tassa di circolazione,
al 50 per cento con lo Stato; d) tassa per la
occupazione di spazi ed aree pubbliche della
Regione.

La seconda fonte di finanziamento è costi~
tuita dalla partecipazione al gettito di impo-
ste erariali mentre ,la terza ed ultima è co-
stituita dai contributi speciali da parte dello
Stato.

Esaminando attentamente gli articoli 2 e
seguenti del provvedimento sottoposto al no-
stro esame non possiamo esimerci dal rile~
vare che l'applicazione dei oosiddetti tributi
propri della Regione non può non destare in

noi viva peI1plessità. Non si tratta, infa:tti, co-
me per Il reddito dominicale e agrario dei
terreni e per il reddito dei fabbricati, di at-
tribuzione alle Regioni del gettito delle impo~
ste erariali, ma di vere e proprie sovraimpo-
sizioni.

Vediamo, ad esempio, }l caso dell'imposta
sulle concessioni statali. Il canone di con-
cessione resta fermo alla misura attualmente
vigente e le Regioni determinano l'ammonta~
re dell'imposta in misura non superiore al
triplo del canone di concessione. Si tratta,
quindi, in pratica di una vena e propria so~
vraimposizione e questo lo si evince chiara-
mente dall'articolo 2, ultimo comma, del di~
segno di legge in esame, il quale oosì testual-
mente recita: «L'imposta è dovuta dal con-
cessionario, contestualmente e con le mede-
sime modalità del oanone di concessione ed
è riscossa, per conto delle Regioni, dagli uf~
fici competenti aUa riscossione del canone
stesso ».

Passando alle tasse sulle concessioni regio-
nali, di cui all'articolo 3 del presente prov-
vedimento, si ri;}eva che mentre restano fer~
me le tasse sulle concessioni governative di
cui al decreto 10 marzo 1961, n. 221, alle Re-
gioni è devoluta una !imposta, che meglio sa-
rebbe chiamare sovraimposta, in misura non

inferiore all'SO per cento e non superiore al
120 per cento delle corrispondenti imposte
erariali. Possono inoltre essere disposte, dal-
le stesse Regioni, successive maggiorazioni ad
intervaHi non inferiori ai cinque anni e nel
limite del 20 per cento delle tasse regIOnali
vigenti nel pelìiodo precedente. Ciò vuoI di!re

che tra cinque anni l'aliquota massima del
120 per cento potrà essere maggiorata del 20
per cento (in totale quindi 144 per cento) e
tra dieci anni ,}'aliquota vigente all'inizio del
secondo quinquennio potrà essere maggiora-
ta di un altro 20 per cento, pervenendo si al-
l'aliquota del 172,S per cento. Anche qui che
trattasi di una sovraimposta e non di un'im-
posta lo sievince chiaramente dall'articolo
3, ultimo comma, del disegno di legge, lad-
dove è detto che: «All'accertamento, liqui-
dazione e risoossione della tassa di concessio-
ne regionale provvedono, per conto delle Re-
gioni, gli uffici competenti ad eseguire dette
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operazioni per la tassa di concessione gover~
nativa ».

Analogo discorso può farsi per quel che
concel1ne la tassa di circalaziane, prev,ista
dall'articolo 4 del presente disegno di legge.
Infatti, anche qui, non si tratta di una vera
e propria tassa, ma di una sovrattassa poi~
chè restano ferme le attuali tasseeml1iali di
dI'colazione applicate ai vekoli e autoscafi,
e alle Regioni è devoluto il gettito di una so-
vrattassa in misura non superiore al 110 per
cento e non inferiore al 90 per cento, della
cocrI1ispondente t,assa erariale.

Invero il disegno di legge pl1evede una d.
duzione della tassa regionale per il primo
anno di istituzione della tassa stessa, ma in~
dubbiamente si tratta di una concessione di
portata lim~tatissima. Avvemo, inf,atti, occa~
sione di canstatare che, dopo iil primo anno
di applicazione, l'attuale tassa di circolazione
risulterà sicuI1amente aumentata.

Del pari la tassa per l'occupazione di stpa~
zi ed aree pubbliche deve essecre consiJderata
una vera e propDia sovrattassa all'analoga
tassa prevista per l'occupazione di spazi ed
aree appartenenti alle province. Alla Regione
viene data, infatti, la facoltà di determinare
l'ammontare della sovrattassa vegionale in
misura non superiore al 150 per cento e non
inferiore al 50 per cento della tassa og,gi VI-
gente in favore delle province.

Appave chiaro, quindi, che quello delle
sovraimposte e delle addizionali è il vecchio
sistema a cui si è voluto ricorrere per otte~
nere un facile gettito. Appare chiaro altresì
che questo disegno di legge non realizza una
vera autanomia impositiva e di conseguenza
un'autonomia finanziaria delle Regioni a sta-
tuto ordinario, così come previ,sta dall'arti~
colo 119 della Costituzione. Questi, infatti,
che dall'articolo 1 della proposta in esame
sono definiti tributi propri, hanno di regio-
nale soltanto l'etichetta, un'etichetta appHca~
ta sul recipiente in cui viene travasato un
gçttito deviato dallo Stato alle Regioni. Le
uniche due voci prettamente regionali pos-
sono considerarsi, infatti, quelle delle ,lettere
b) e d) dell'articolo 1, cioè la tassa sulle con-
cessioni regionali e quella per ,t'oocupazione
di spazi ed aree pubbliche. Ma è sufficiente
un superficiale esame di queste fonti per ri.

,levare che il gettita di queste non potrà che
essere molto modesta. Tutto si baserà sulle
altre due voci statali che, per essere larga-
mente prevalenti, consentono di dire con
fondatezZJa che con questa legge finanziaria
non viene realizzata un'autonomia impositi~
va autentica.

In definitiva, quindi, si vuole reaHzzare
l'autonomia amministrativa dell'ente Regio-
ne, del più vasto e più importante degli enti
locali, senza che esso possa contare su una
adeguata autonomia finanziaria.

Le Regioni, legate da un cordone ombelica-
le di carattere finanziado aHa Stato, con lo
svilimento, se non con l'annullamento di
quella autonomia reale e di quella conse-
guente responsabiHzzazione democratica di
base che può nascere solo da un rapporto
diretto tra ente e popolazione, saranno, quin-
di, inoperanti sia sul piano di una percezio-
ne diretta ed immediata delle esigenze e dei
bisogni ,locali, sia su queLlo del loro soddi-
sfacimento con mezzi finanziari autonoma~
mente e direttamente peocepiti.

Un altro grave problema, che questo dise-
gno di legge affronta e risolve in maniera del
tutto 'insoddisfacente, è quello del passaggio
del contingente del personale statale alle Re~
gioni.

Si è voluto risolvere, infatti, tale problema
£acendo uso dello strumento della delega al
Governo, che maschera, non tI10ppO celata-
mente però, un istituto purtroppo largamen-
t~ usato ed abusato nel nost:t~o Paese, quello
cioè del ,rinvio.

Ma ci si chiede: come si può seriamente
pensare di risolvere ~l deHcato problema del
passaggio delle funzioni statali alle Regioni,
per le materie in cui queste hanno competen~
za ,legislativa, con una delega al Governo
contenuta in pochi articoli di legge che deter~
minano in astratto criteIiÌ vaghi ed approssi-
mativi e soprattutto senza che ,il PanJamen~
to fissi, in proprio, e ai sensi dell'articolo 9
della legge 10 febbraio 1953, i princìpi, i mo-
di e il quadro nel quale tale passaggio do-
vrà essere attuato, con singole leggi del10
Stato, per ciascun ramo della Pubblica am.
ministrazione? Il Parlamento, infatti, una
volta che avrà dato alle istituende Regioni la
potestà legislativa prevista dalla Costituzio.
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ne, in un certo senso si spoglierà di una par-
te deLla sua potestà legislativa, subendo in
materia una vera e propria deminutio. Sareb-
be piÙ opportuno, quindi, che ,11Padamen-
to stesso, nel momento in cui dovrà abdica-
re ad una parte della sua potestà legislativa,
fosse esso direttamente a fado con legge del-
lo Stato.

Ma un altro ,rilievo, questo di oa'rattere
giuridico-costituzionale, deve, poi, farsi in
ordine all'uso del.la delega per i,l trasferimen-
to delle funzioni statali attribuite alle Regio-
ni. Non sembra, infatti, che l'artkolo 76 del-
la Costituzione sia stato rispettato nella de-
kga prevista dall'articolo 17 del disegno di
legge in esame. Tale articolo così recita:
«L'esercizio della funzione legislativa non
può essere delegato al Governo se non con
determmaZlOne di princìpi e criteri direttivi
e <;0ltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti ».

Ebbene, la delega deH'artkolo 17 t'ispetta
la norma costituzionale in modo solo appa-
rente e non la rispetta in modo sostanziale.
All'articolo 17, infatti, il Governo chiede la
delega « con l'osservanza dei seguenti prin-
cìpi e criteri direttivi », cioè esattamente co-
me è detto nel testo costituzionale. In real-
tà, però, i princìpi e i criteri dil'ettivi conte-

."Juti nel disegno di legge present3Jto dal Go-
verno sono così vaghi e così 1ndeterminati
che non rispettano affatto il dettato costitu-
zionale.

Ma al di là di questi riHevi di mrattere
giuridico, torniamo a ripetere che la delega
al Governo, contenuta nel presente disegno
di legge, non è certamente lo strumento più
idoneo a contenere una normativa così im-
portante e complessa. Una t3Jle normativa,
mfatti, spetta al Parlamento predisporla,
precedendo, nel tempo e neLla ,logica, quella
prevista da questo disegno di legge che stia-
mo discutendo.

Per quanto concerne la copertura ddl'one-
r~ che !'introduzione delle Regioni a statuto
ordinado comporterà, dobbiamo, per ulti-
mo, rilevare che il disegno di ,legge in esame
viene in pratica ad eludere il precetto con-
tenuto nell'articolo 81 della Costituzione.

L'ultimo comma dell'articolo 81 stabili-
sce: «Ogni altra legge che importi nuove o
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maggiori spese deve indicare i mezzi per far-
vi fronte ».

Come è noto, la Corte costituzionale ha
avuto modo di esaminare con molta atten-
zione questo articolo con la famosa senten-
za del 10 gennaio 1966, n. 1. Essa, seguendo
l'interpretazione ormai largamente suffraga-
ta della dottrina, ha ritenuto che l'obbligo
della copertura finanziaria dovesse sussiste-
re anche per quelle leggi che comunque ob-
bligavano lo Stato ad un onere, anche se la
misura e le modalità di esso dovessero essere
rinviate ad esercizi successivi.

L'articolo 18 del disegno di legge invece
così recita: «I decreti legislativi di cui al-
l'articolo precedente determinano, con effet-
to dalla gennaio dell'anno successivo alla
loro entrata in vigore, la conseguente sop-
pressione o riduzione da apportare agli stan-
ziamenti inscritti nei singoli stati di previ-
sione delle spese dei Ministeri competenti,
nonchè l'ammontare delle spese aggiuniive
connesse al trasferimento delle funzioni a,t-
tribuite alle Regioni, indicandone i relativi
mezzi di copertura ». Vengono, quindi, ad es-
sere autorizzate delle spese aggiunt,jve che
non solo non sono indicate, ma in ~elazio-
ne alle quali non si possono neppure fare
previsioni di sorta e si affida la copertura di
queste spese, che sostanzialmente vengono
oosì delIberate e autorizzate, a mezzi che po-
tranno essere repenti e indicati dallegislato-
re futuro, se e quando ciò sia possibile.

Con questa norma definitiva viene deman~
data la copertura proprio all'appmvazione
futura delle Camere, mentre .la Corte oosti-
tuzionale, con la sentenza pr,ima citata, ha
deciso che questo non può farsi perchè ndla
legge di autorizzazione debbono essere ,ind,j-
cati i mezzi d,j copertura.

Onorevoli oolleghi, prima di concludere i,l
mio breve intervento su questa legge, m,j
sia permesso d,j not3ire che la battaglia, da
no,j condotta, perchè venga reaHzzata in Ita-

Ha una struttura regionale « pulita », ha fat-
to breccia nello schieramento dei regiona-
listi.

L'onorevole La Mal£a, parlando sulla fi-
ducia al Governo Rumor nella seduta del 16
apri.le alla Camera, affermava che si va « al-
la costituzione delle regioni nel più sprovve~
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duto dei modi ». È un acoeso regionalisua che
parla!

L'onorevole Ferri, il 2 maggio a Ferrara,
richiamava l'attenzione deLl'opinione pubbli-
ca sull'intento dei comunisti di considerare
« la Regione come uno strumento di conte-
stazione nei confronti dello Stato in Italia ».
« Il Partito comunista italiano» diceva « mi-
ra a disarticolare lo Stato, a vani fica l'ne i
poteri e a porre le premesse perchè da una
situazione di generale sfasciamento il Parti-
to comunista italiano possa emergere come
vero" partito dell'ordine" ».

È un altro ,acceso regionaIista che paDla
così.

Non diversa è la considerazione che l'ono-
revole Forlani ha fatto in merito il 4 mag-
gio, al Consiglio nazionale deMa Democrazia
cristiana, quando egli ha affermato: «Dietro
la parola d'ordine comunista della "regio-
ne aperta" si nasconde una logica vecchia,
il tentativo cioè di utilizzare ai fini di rot-
tura e di contrapposizione contro il po-
tere centrale e l'assetto politioo democratioo
gli istituti nuovi della società, ooHegandone
ogni funzione ad una prospettiva di scontro
tra lIe forze politiche ».

Tre segretari politici del oentro-sinistra
parlano così e nori abbiamo ragione di esse-
re, almeno parzialmente, soddisfatti peDChè
le loro dichiarazioni danno ragione a noi h-
berali che, da anni, ci battiamo proprio oon-
tra questa fretta di fare le Regioni ad ogni
costo nella speranza che le cose vengano cor-
rette dai risultati elettorali, come vorrebbe
far capire l'onorevole Forlani nella citata re-
lazione.

Noi riteniamo che, ormai, è troppo tardi
per riconoscere l'esistenza di gravissimi peri-
coli, quasi a voler creare un abile alibi per il
futuro.

Con i loro discorsi i bigs del centro-
sinistra riconoscono l'errore ma, ormai nella
morsa, non possono far più nulla per ripara-
re al malfatto!

VogUa l'elettore del 7 giugno provvedere
a correggere seriamente quell'erroI1e, con-
dannando chi merita di essere condannato
e rafforzando invece quelle forze politiche
che nella Regione vedono un istituto di pro-

gresso ordinato del popolo italiano. (Applau-
si dal centro-destra).

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

A N D E R L I N I . Signor Presidente,
spero di riuscire a sottrarmi alla tentazione
di riprendere i numerosi argomenti che i
colleghi della opposizione antiregionalista da
alcuni giorni stanno facendo riecheggiare in
quest'Aula. Se mi acconciassi infatti a ri-
prendere quegli argomenti, finirei con il da-
re un contributo a quella specie di ostruzio-
nismo strisciante che la destra italiana e i
gruppi antiregionalisti stanno portando ad
effetto in quest'Aula, così come hanno fatto
del resto nell'altro ramo del Parlamento.

È questa la ragione per cui il mio inter-
vento sarà limitato nel tempo ~ spero di
non andare oltre i venti minuti ~ e concen-
trato sulle questioni che mi sembrano essen-
ziali. Sarete forse d'accordo con me nel dire
che non è facile per chi non abbia, come io
non ho, l'abitudine di scrivere per intero il
proprio intervento, essere brevi e contempo-
raneamente concentrati sulle questioni es-
senziali .

Mi pare che comunque su due questioni
vada preliminarmente richiamata la attenzio-
ne. Da parte dei gruppi antiregionalisti italia-
ni si porta avanti una visione catastrofica del
prossimo avvenire della Repubblica: le Re-
gioni sarebbero, se non la fine dell'unità sta-
tale italiana, una profonda incrinatura nella
struttura unitaria della Repubblica stessa
Il che è contraddetto non solo dai dettato co-
stituzionale che vuole una e indivisibile la
Repubblica, ma contemporaneamente fonda-
ta sulle autonomie locali e quindi sulle auto
nomie regionali, ma è contraddetto anche
dal fatto che sono decine gli Stati civili
d'Europa ~ e non solo d'Europa ~ che han-
no conservata ben salda la loro unità, pur
avendo forme di decentramento in alcuni ca-
si assai più spinte della nostra.

La Svizzera è uno Stato fortemente unita-
rio da molti secoli, pur avendo i cantoni sviz-
zeri un'autonomia infinitamente maggiore di
quella che hanno nel testo costituziona-
le le nostre Regioni. Nessuno mette in forse
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J'unità degli Stati Uniti d'America anche se
la struttura federale dello Stato americano
consente, come è noto, agli. Stati della fede-
razione una libertà infinitamente più ampia
di quanto non venga consentito dalla nostra
Costituzione alle Regioni che andiamo ad
istituire.

]l fatto è che in realtà vi sono in gioco due
diverse concezioni dell'unità: una è la vec-
chia concezione dell'unità centrali sta, stata-
lista per cui lo Stato è un'unità se da Roma

~ e solo da Roma ~ dai Ministeri romani
c magari prevalentemente dai Ministeri di
polizia e degli interni partano tutti gli ordi~
ni e le disposizioni. Certo questa è una vi~
sione unitaria dello Stato che ha il torto di
non essere una visione democratica dell'uni~
tà, quale invece ebbero chiaramente in men-
te i costituenti, quando pensavano ad una
unità fondata sulle autonomie e sul consen-
so, che proprio dalle autonomie locali può
venire ad una concezione unitaria e dialetti-
ca dello Stato o, se volete, ad una concezione
unitariamente dialettica dello Stato.

Al fondo di tutti i ragionamenti che sono
venuti in questa come nell'altra Aula del Par-
hmento dagli antiregionalisti sta questa vec~
chia e arcaica concezione dello Stato come
ente assolutamente preminente rispetto ai
diritti del cittadino, come se lo Stato fosse
un'entità calata dall'alto, non dico di origi~
ne divina perchè nessuno ha più il coraggio
di affermare cose del genere, ma potremmo
riferirci alla concezione hegheliana dello Sta~ I
to, che poi fu la matrice della concezione
fascista e per la quale il cittadino dovrebbe
rassegnarsi al ruolo di una piccola rotella
di questa grande entità che, al di sopra di
lui, « decide e manda secondo che avvin~
ghia ».

La nostra concezione è diversa. Lo Stato
è l'insieme della comunità nazionale ed è uni-
to nella misura in cui esso riesce a trovare,
pur nel dissenso delle posizioni politiche,
un'unità di fondo sulle questioni decisive,
quelle cioè che riguardano la vita dell'intera
co1Jettività. Da qui nasce il concetto di au-
tonomia e da qui è nato il titolo V della Co~
stituzione. Ma vi dirò, onorevoli colleghi, che,
oJtre aUe posizioni della destra più scoperta-
mente antiregionalista, a me paiono abba-

stanza pericolose anche talune altre posizio~
ni, quelle che sostanzialmente, facendo buon
viso a cattiva sorte, accettano oggi a denti
stretti il regionalismo, ma tentano pratica~
mente di svuotarIo del suo significato. Non
voglio fare riferimenti personali e, se faccio
dei nomi, è solo perchè voglio indicare deIIe
posizioni politiche. Mi sembra, per esempio,
che nel discorso fatto poco fa dal senatore
Ci Carelli, che pure appartiene alle forze re-
gionaliste, ci fossero tali riserve rispetto al
regionalismo in generale ~ non tanto rispet-
to al disegno di legge al nostro esame ~ e
tali remare da far pensare che il suo sì alle
Regioni sia talmente condizionato da po-
ter essere interpretato come un no. E vorrei
ricordare al collega Cifarelli che, se è vero
che nella tradizione del suo partito c'è il fi-
lone mazziniano rigorosamente unitario e
antiregionalistico (che trova poi una sua spie~
gazione nelle condizioni in cui l'Italia si tro~

vava all'epoca nella quale Mazzini faceva le
sue enunci azioni di principio. cioè più di un
secolo fa), c'è nel Partito repubblicano anche
l'altra tradizione, queIJa di Cattaneo, cioè la
tradizione federalistica, non regionalistica. E
pare a me che, a cento anni dalla proclama-
zione di Roma capitale d'Italia, la Repubbli~
ca abbia un senso della sua unità statale suf~
ficiente per poter affrontare sul serio il pro-
blema della costituzione delle Regioni: anzi
siamo in ritardo di ben 22 anni rispetto alle
decisioni dei costituenti.

Se oggi poi qualcuno di noi lamenta una
certa asfitticità, una certa povertà e crisi del-
la democrazia italiana, io mi sento autoriz-
zato a chiedere ai colleghi che fanno di que~
ste critiche se le reticenze, i limiti e le ca~
renze della democrazia italiana non consista-
no proprio nel fatto che da 22 anni rinviamo
l'attuazione dell'ordinamento regionale e con-
tinuiamo a concepire Io Stato in termini pu~
ramente centralistici e antidemocratici, pro~
vocando un pericoloso distacco ~ perchè
non dirlo francamente? ~ tra i vertici dello
Stato e la realtà del Paese. Ecco perchè noi

. ci consideriamo regionalisti convinti e con-
temporaneamente consideriamo l'attuazione
dell'ordinamento regionale un fatto positivo
per la stessa unità dello Stato italiano, dia~
letticamente intesa, come mi sono permesso
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di ricordare poc'anzi. Ecco perchè noi con~
sideriamo con preoccupazione tutti i tenta-
tivi di svuotamento della reale politica re-
gionalistica, che sono in atto da parte di for-
ze che appartengono alla stessa maggioranza
governativa.

Come ricordavo poco fa Cifarelli, così po-
trei riferirmi all'assenza, per esempio ~ si-

gnor Presidente, è un problema che pongo
anche a lei ~, del Ministro delle finanze da
questo nostro dibattito per una legge che
porta la firma del Ministro delle finanze. (In-
terruzione dall' estrema destra).

L'onorevole Preti ha avuto occasione, nel
corso dei mesi passati, quando ancora il
Governo non si era costituito, di assumere
su questo problema deJle Regioni una posi-
zione, e io non vorrei che la sua assenza dai
banchi del Governo fosse in qualche modo
motivata da ragioni di ordine politico. Se si
trattasse di ragioni di ordine tecnico (man-
canza di tempo, indisponibilità per altre ra-
gioni), io non avrei da sollevare questo pro-
blema. Ma io vorrei che la Presidenza di que-
sta nostra Assemblea si facesse carico di ac-
cer tare se sia corretto o meno che su una
legge presentata in primo luogo dal Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro del-
l'interno, con il Ministro del tesoro e con il
Ministro del bilancio, non debba svolgersi
una discussione alla presenza del Ministro
delle finanze.

P RES I D E N T E. Senatore Anderlini,
quando c'è il « di concerto» è sufficiente che
vi sia uno dei proponenti. Del resto c'è anche
iJ Sottosegretario per le finanze.

A T T A G U I L E , Sottosegretario di
Stato per le finanze. Il Ministro è impegnato
per la discussione della riforma tributaria.

A N D E R L I N I . Io non sollevo una
questione formale né mi permetto di chiede-
re alla sua cortesia, signor Presidente, di fa-
re immediatamente un passo in questa dire-
zione. Io sto svolgendo un certo ragionamen-
to politico e sottolineo che il Ministro delle
finanze, che ha avuto occasione di assumere
posizioni che io non mi sentirei di definire
schiettamente regionaliste negli ultimi tempi,

è assente dal nostro dibattito e che proba~
bilmente sarebbe auspicabile che in qualche
modo trovasse la maniera di venire qui a
dirci quello che pensa sulla legge che porta,
se non la sua firma, certamente la sua per-
sonale responsabilità.

Infatti ques!o tentativo di svuotamento
dell'ordinamento regionale è praticamente in
atto. La destra antiregionalista, che ancora
conduce allo scoperto una battaglia che io
ho definito di ostruzionismo strisciante in
quest'Aula, pensa già alle possibilità di con-
tatto con quell'ala dello schieramento regio~
nalista che, essendo molto tiepida, molto mo-
derata, può prestarsi benissimo alla mano~
vra di svuotamento della struttura regionale.

Del resto in Italia purtroppo abbiamo
esempi a iosa di tentativi di svuotamento dal-
l'interno di determinate riforme che pure il
Parlamento aveva votato e che l'opinione
pubblica aveva accettato...

S C O C C I M A R R O . A cominciare dal-
lo svuotamento dell'Aula.

A N D E R L I N l . A cominciare dallo
lo svuotamento dell'Aula!

Abbiamo in proposito ~ e non mi stan-

cherò mai di ripeterla perchè secondo me è
estremamente efficace ~ la formula adotta~
tot dal nostro collega Donat-Cattin, il quale
dice che troppo spesso è capitato in Italia
che l'albero della riforma o delle riforme sia
stato svuotato dalle termiti, lui dice, doro~
tee; potremmo dire moderate, visto che oggi
l'aggettivo «doroteo» non è più così chia-
ramente qualificante come forse lo era qual-
che anno fa.

Resta in pIedi la scorza, l'apparenza della
riforma, ma la sostanza rischia di essere va~
nifÌcata. Siamo di fronte a questo tentativo.
E io dirò che lo stesso disegno di legge che è
al nostro esame contiene alcuni elementi in
questa direzione tanto che lo stesso nostro
caro collega De Luca, relatore, uomo assai
sottile e preciso, qua e là nella sua relazione
introduttiva lascia intendere ~ certo, un po'
tra le righe: io capisco bene la posizione del
C'allega De Luca ~ che anche lui non è del
tutto convinto che la legge finanziaria che
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stiamo esaminando sia proprio la migliore
delle leggi possibili in materia.

D E L U C A, relatore. Evidentemente
preciserò meglio il mio pensiero nella re-
plica.

A N D E R L I N I. Certo, lei lo farà e lo
fara con un formale ossequio alla maggio-
I al1L.a di cui è relatore.

D E L U C A, relatore. Non formale,
sostanziale.

A N D E R L I N I Io volevo, senatore
Dc Luca, cogliere certe sfumature che sono
nel suo animo ed anche, qua e là, nel testo
della sua relazione; cose che le fanno onore,
poichè lei non ci si presenta come il difen-
~ore d'ufficio di tutte le posizioni specifiche
clet singoli articoli, delle virgole, dei punti e
virgola della legge. Lei ne raccomanda nel-
lè sue conclusioni l'approvazione, ma non si
e'iime dal fare anche talune osservazioni che
io credo facciano onore a lei che le ha stese
ed anche al senso di responsabilità con cui
la stessa maggioranza si accinge a varare
questo disegno di legge. Certamente, cari col-
leghi, non è l' optimwn dei disegni di legge
che avremmo potuto immaginare. A questo
punto vi dirò brevemente le ragioni per cui
io considero questa legge assai lontana dal-
l'optimum. largamente insufficiente in alcu-
Di punti ed assai pericolosa in altri.

Da parte dei colleghi antiregionalisti del-
l'opposizione si è fatto un gran discutere cir-
ca la cifra di 700 miliardi totali che la legge
assegna ai bilanci regionali: sono troppi,
sono pochi, non saranno sufficienti; discus-

I

~ioni R non finire sulle varie relazioni, sulle
v8rle indagini fatte in proposito, dall'inda-
gine Tupini aH'indagine Carbone, all'indagi~
né in corso ad opera della Commissione no-
minata dal ministro Moro, alle estrapolazioni
che ne ha fatto il nostro relatore De Luca.
Ebbene, io sono convinto che se vogliamo
fare delle Regioni organismi veramente vi-
tali, partecipi del moto di rinnovamento del-
la società italiana e responsabili nell'ambi-
to deUa loro autonomia, dovremo nei pros-
simi anni arrivare per lo meno ad assegna-

re alle regioni un 20-25 per cento delle at-
tuali competenze del bilancio dello Stato ita-
liano. Maliziosamente il senatore De Luca
afferma che questa è una richiesta comu-
nista. Veramente non è una richiesta comu-
nista: chi per primo ha fatto una richie-
sta di questo genere ed una precisazione an-
che in termini di cifre simiJe a quella che
io enunciavo poco fa è stato ancora una vol-
ta il nostro caro collega Donat-Cattin, il
quale in tempi non sospetti ~ credo per lo

meno un anno e mezzo o due anni fa ~

dJsse che le Regioni sarebbero state una co-
sa seria se noi fossimo riusciti a trasferire
alla loro competenza effettiva tra un quarto
ed un quinto del bilancio attualmente ge-
stito dallo Stato ~ non come spesa aggiun-
tiva rispetto alle spese attuali del bilancio
statale, ma come spesa trasferita dal bilan-
cio deJlo Stato alle Regioni ~ per le diciot-

to materie di competenza della Regione, di
cui all'articolo 117 della Costituzione; tra-
sferimento che è un'operazione chirurgica.
rendiamocene conto. Io sono il primo a dire
che si tratta di un'operazione difficile, seria,
che richiede l'impegno di una maggioranza
più vasta di quella che appoggia il Governo,
che richiede una sollecitazione di fondo di
tutta l'opinione pubblica nazionale ed il con-
corso di tutte le forze regionRliste. Smonta-
re sia pure in parte l'apparato centrale del-
lo Stato (parlo del Ministero dell'agricoltu-
r a, mi riferisco alle competenze regionali per
il turismo ~ metà del Ministero del turi-

smo e dello spettacolo dovrebbe essere tra-
~ferito ~ parlo delle competenze della Re-
gione in termini di lavori pubblici e di ur-
banistica e potrei continuare citando i tra-
sporti, la sanità e così via) comporta effet-
tivamente un trasferimento alle Regioni di
competenze, che sono dello Stato, non solo
formali. legislative o amministrative, ma fi-
nanziarie. Infatti se non dotiamo le Regioni
della capacità di far fronte ai compiti che
sono assegnati alla loro competenza legisla-
tiva e amministrativa, è chiaro clw l'autono-
mid ne esce del tutto svuotata; siamo al so-
lito albero che le termiti dall'interno hanno
ridotto alla pura corteccia.

QuiTldi 700 miliardi di partenza sono forse
una cifra da poter prendere in considerazio-
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ne. Ma ricordiamoci che il traguardo nòn
può essere di 700 miliardi. Io per lo meno ~
parlo anche a nome del mio Gruppo ~ pen~

so che l'obiettivo che ci attende nei prossimi
anni è di spostare nella competenza dei bi-
lanci regionali da un quarto a un quinto del~
l'attuale competenza del bilancio dello Stato.

Spostare, trasferire; dicendo queste paro-
le sono già arrivato ad un ~altro punto che
mi sta particolarmente a cuore, sul quale
vorrei brevemente richiamare la vostra at-
tenzione. A nostro giudizio l'insistere che si
fa da parte di una certa ala dello schiera-
mento regionali sta sulla necessità di avere
delle leggi~quadro o delle leggkornice per
tutte le materie che la Costituzione assegna
alla competenza regionale è anch' esso un
modo per tentare di svuotare il significato
generale della riforma. Io non negherò che
sul terreno politico, per alcuni particolari
settori ancora embrionalmente strutturati al
centro (mi riferisco per esempio al Ministe-
ro della sanità), sia necessaria una legge che
disciplini in qualche modo il ruolo, le com-
petenze e le responsabilità del Ministero del-
la sanità e le competenze delle autorità sa~
nitarie regionali, nel quadro della riforma
sanitaria nazionale.

Ma un conto è ravvisare l'opportunità po-
litica di alcune leggi attraverso le quali lo
Stato riordini la sua struttura innanzitutto
per trasferire alle Regioni determinate com-
petenze, altro è dire che per tutte le mate-
rie è necessaria la legge-cornke. Badate che
'Secondo me è anche incostituzionale. Forse
Il Parlamento della Repubblica potrà anche
votare, come voterà, l'articolo 17 di questa
legge, potrà anche votare delle leggi-cornice,
ma io ritengo che in gran parte leggi di que-
sto tipo possano essere impugnate per inco-
5tltuzionalità, come può essere impugnata
per incostituzionalità la legge Scelba del 1953
la quale prescrive nei dettagli alle Regioni
quale deve essere il loro tipo di organizza-
zione interna, là dove l'articolo 123 della
Costituzione si limita a dire che le Regioni
sono competenti a fissare il loro ordinamen-
to interno, i problemi relativi al referendum
regionale ed i modi di pubblicazione delle
leggi, senza fare alcuna riserva di una legge
dello Stato che dica alle Regioni quale tipo

di statuto esse si debbono effettivamente da-
re. Naturalmente poi viene fissato il princi.
pio che gli statuti regionali, come tutti sap-
piamo, debbono essere approvati dal Parla-
mento nazionale.

Pertanto, se una delle nostre RegIoni via.
lasse per esempio le norme stabilite dalla
legge Scelba del 1953 sulla formazione degli
statuti regionali, a mio giudizio avrebbe tut-
to il diritto di farlo. Così come pare a me
che non ci sia nessuna ragione ~ se ragioni

politiche e di tempo lo consigliano, allora è

un altro discorso ~ SIa sotto Il profilo for-

male sia sotto quello costimzionale perchè
i Consigli regionali, insediatisi dopo il 7 glU~
gno, non si trovino nella pienezza dei poteri
che sono loro riconosciuti dall'articolo 117
della Costituzione. E se alcuni eh essi vorrall~
no darci una legislazione urbanistica, quella
che per esempio aspettiamo sul piano nazio-
nale da ormai più di dieci anni, ben venga
una legge urbanistica che possa magan fare
da stimolo, da pungolo alle altre Regioni e
faccia decidere lo stesso Parlamento nazio-
nale a varare questa che è una delle riforme
Più importanti ed urgenti, una delle questio-
ni più drammaticamente aperte nella vita
nazionale: basta vedere come sono cresciu-
te le nostre città, il livello disumano di vita
di coloro che abitano le periferie delle no-
stre megalopoli per rendersi conto della ne-
cessità e dell'urgenza di un provvedimento
di questo tipo. Quindi, niente leggi-quadro
se non per opportunità politiche, nel caso
cioè in cui si riterrà che politicamente siano
opportune.

Ritengo che la maniera corretta di chia-
mare queste leggi sia quella di leggi di ri.-
forma o di adeguamento della struttura sta-
tale alla nuova realtà regionale; se volete,
chiamiamole leggi di trasferimento ~ così

come del resto le chiamano alcune delle nor-
me transitorie della nostra Costituzione che
parlano di passaggio di competenze dallo

Stato alla Regione, passaggio quindI di per-
sonale, di poteri amministrativi dallo Stato
aHa Regione~; chiamiamole leggi di passag-
gio, di trasferimento oppure come, secondo

me, sarebbe corretto chiamarle, ossia leggi
dI riforma della struttura statuale affinchè
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quest'ultima sia adeguata alla nuova realtà
rappresentata dalle Regioni.

Prima di avviarmi verso la conclusione
del mio intervento (ho detto che avrei volu~
to contenerlo in venti minuti) mi sia con~
sentito di fare alcune osservazioni più spe~
cifiche in merito alla legge. Ho già detto co~
sa pensa il Gruppo della sinistra indipenden~
te dello stanziamento globale di 700 miliardi
e come, secondo noi, si debba mirare a ben
più alti traguardi.

Per quanto riguarda i problemi inerenti ai
700 miliardi, il nostro egregio relatore dice
che, tutto sommato, per la ripartizione che
si fa tra entrate proprie, quote di tributi era~
riali ed entrate straordinarie delle Regioni,
ci possiamo contentare, visto che il rapporto
che si crea tra questi tre tipi diversi di tri~
buti che finiranno ai bilanci regionali è ab~
bastanza soddisfacente. Il senatore De Luca
aggiunge: «Mentre nel1968 i tributi regiona~
li per le Regioni a statuto speciale rappre~
sentavano 1'1,1 per cento del totale e 1'1,23
per cento delle compawtecipazioni ai tributi
erariali, nel caso presente delle Regioni a sta~
tuto ordinario i tributi propri sono il 17 per
cento del totale e il 20,68 per cento delle pa'r~
tecipazioni a tributi erariali ».

Mi si lasci dire che l'argomento è insuffi~
ciente: un paragone con le Regioni a statuto
speciale su questo terreno non può convin~
cerci del fatto che è giusto non aver spinto
pii] in alto le quote dei tributi propri; caso

mai, deve spingerci alla considerazione che,
per le Regioni a statuto speciale, si è cam~
minato nella direzIOne sbagliata, in quella
cioè di ridurre progressivamente i tributi
propri delle Regioni ad una cifra del tutto
insufficiente e irrilevante, 1'1,1 per cento, e
che bisogna pertanto invertire la tendenza.

Infatti, se di autonomia dobbiamo parlare,
l'autonomia deve essere anche un fatto fi~
nanziario: si ha un bel proclamare l'autono~
mia delle Regioni se poi essa non si sostan~
zia con una capacità di autonomo intervento
:Enanziario, ossia con una base finanziaria
che consenta alle Regioni di esplicitare l'au~
10nomia stessa e di renderla operante. Il
cappio al collo che si tira ai comuni oggi
non è tanto quello della tutela prefettizia o
delJa Giunta provinciale amministrativa (pur

se questi elementi incidono in maniera pe~
sante sulla odierna situazione) ma quello del
deficit pauroso dei bilanci comunali (8.000
miliardi di debiti accumulati negli ultimi
anni) che rendono di fatto assai difficile ai
comuni italiani espletare e rendere operante
l'autonomia di cui pur formalmente essi
godono.

Noi saremmo stati inclini ad un aumento
della quota dei tributi propri delle Regioni
per sostanziare la loro effettiva autonomia.

Mi pare di aver detto le cose essenziali che
mi proponevo di esporre al Senato della Re~
pubblica. Vorrei trovare una qualche manie~
ra per concludere questo mio intervento. Noi
non siamo affatto soddisfatti della legge;
non siamo soddisfatti in maniera particolare
del suo articolo 17, quello che riforma l' ar~
ticolo 9 della vecchia legge Scelba del 1953.
Non siamo soddisfatti e riteniamo assai pe~
ricolosa la moratoria di due anni che si vor~
rebbe imporre alle Regioni. Anche qui, cer~
chiamo di essere seri. La vecchia legge Scel~
ba diceva: voi Regioni potete prendere le
vostre decisioni legislative in materia di cac~
cia e pesca, di beneficenza e di fiere e mer~
cati; per le altre materie dovete aspettare
le leggi~cornice.

Io vorrei domandare ai colleghi giuristi
~ ce ne sono numerosi in quest'Aula

~ come
si possa, tra le 18 materie che la Costituzio~
ne assegna alla competenza regionale, discri~
minarne tre o quattro e dire: per queste po~
tete anche andare avanti, per le altre, però,
dovete aspettare le leggi~cornice. Una discri~
minazione di questo genere non sta in piedi
da nessun punto di vista: e tra le righe il
nostro relatore lo riconosce.

D E L U C A, relatore. Lo dico chiara~
mente.

A N D E R L I N I . E adesso come la met~
tiamo con quell'altra formula che avete tro~
vato secondo la quale entro due anni Io Sta~
to è autorizzato ad emanare i provvedimen~
ti di trasferimento di cui all'articolo 17 ed
anche determinate leggi, (chiamjamole cor~
nice per brevità, tanto per intenderei tra di
noi; io ho detto che si debbono chiamare
leggi di trasferimento o leggi di riforma del.
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lo Stato e non leggkornice)? Se però lo Sta-
to entro due anni non lo farà, allora le Re~
gioni sono abilitate a muoversi nell'ambito
dei princìpi generali dell'ordinamento giuri-
dico dello Stato italiano. Anche qui, se voi
riconoscete che entro due anni le Regioni
avranno pienezza di potestà legislativa nelle
materie assegnate alla loro competenza dalla
Costituzione, non c'è legge ordinaria che
tenga che possa per due anni bloccare l'atti~
vità delle Regioni, perchè in linea di princi~
pio voi stessi, adottando questa formula, ri-
conoscete che le Regioni possono avere pie-
nezza di potestà legislativa anche in assenza
di qualsiasi cosiddetta legge~cornice, facendo
solamente riferimento a quelli che sono i
prindpi fondamentali dell'ordinamento giuri-
dico dello Stato (articolo 117) e cioè alla Co-
stituzione, ai codici ea,d alcuni princìpi ge-
neralissimi del nostro ordinamento giuridi-
co. facendo riferimento quindi a leggi già
esistenti e non a leggi da fare. Ed è questo
forse il punto più grave della legge al nostro
esame, quello che desta in noi maggiori
preoccupazioni.

Comunque sappiamo tutti benissimo che
la possibilità che il 7 giugno si svolga la
consultazione elettorale è in qualche modo
collegata con l'approvazione di questo dise-
gno di legge. E per questo che, pur avendo
messo in rilievo alcuni dei difetti gravi, al-
cuni dei limiti pericolosi contenuti nel testo
legislativo che abbiamo davanti, io posso se-
renamente annunciare, senza contraddirmi,
a nome del Gruppo della sinistra indipenden-
te, che noi non presenteremo alcun emenda-
mento e che terremo un atteggiamento che
fsciliti al massimo possibile la rapida appro-
vazione di questo testo legislativo: e non
perchè abbiamo fiducia in questa legge, ma
pcrchè abbiamo fiducia nelle Regioni, perchè
abbiamo fiducia nel voto del popolo italiano
del 7 giugno; abbiamo fiducia nelle capacità
che la sinistra italiana avrà di dare la pro~
va, nelle Regioni italiane, di sapersi compor-
tare da maggioranza laddove maggioranza
sarà e di saper svolgere adeguatamente il
suo ruolo di opposizione laddove sarà al-
l'opposizione. Voi sapete che si parla molto
da parte della sinistra italiana di una nuova
fase costituente e di Regioni aperte. Nella

misura del possibile, alla maggioranza e al~
l'opposizione, noi cercheremo di tenere pre-
senti questi due obiettivi di fondo. Nuova
fase costituente significa nuova strutturazio-
ne dello Stato italiano, significa far leva sul-
le possibilità che le Regioni offrono per una
azione pòlitica di fondo, per una ristruttu-
razione generale dello Stato italiano nel suo
complesso.

Parlavo all'inizio di una crisi della demo-
crazia italiana. Ecco l'occasione che ci è of-
ferta di superare i limiti della crisi della no.
stra democrazia: una ripresa di contatto con
la realtà profonda del Paese, così come le
Regioni ci consentono di fare, soprattutto
se le concepiremo (dieo noi come schiera-
mento regionali sta nel senso più ampio del-
la parola) come strutture aperte al contri-
buto che viene dalle forze reali m moto nel
Paese, aperte ai sindacati: che le hearings
che noi abbiamo inaugurato nelle nostre
Commissioni, per esempio, diventino un fat-
to permanente nella vita delle Regioni, che
sia permesso, per esempio, ai sindaci delle
Regioni di prendere la parola in Consiglio re-
gionale, che il Consiglio regional~ si senta
permanentemente a contatto con la realtà in
movimento che gli sta attorno, che non si
chiuda in una concezione verticistica del suo
stesso potere, che non si chiuda in aule
asfittiche ~ diciamolo francamente ~ come

quelle nelle quali siamo chiamat1 ad opera-
re a livello nazionale; che non si burocratiz-
zi ma permanentemente si proietti in un con-
tatto profondo con la realtà in movimento.
Pensate alla politica agraria, ai piani zonaE
di sviluppo, alle conferenze agrarie che la
Regione dovrà organizzare; pensate ai rap-
porti permanenti con determinate forze gio-
vanili studentesche, con le organizzazioni cul-
turali, con le organizzazioni sindacali, rap-
porti che bisognerà in alcuni casi istituzio-
nalizzare all'interno delle Regioni ma in altri
casi lasciare permanentemente aperti ad una
dialettica di contatto continuo, ravvicinato.
Perchè è così che vive la democrazia; è così
che diventa forte, è così che si rafforza, colle-
ghi della destra anti-regionalista, la stessa
unità dello Stato, se per unità vogliamo in-
tendere unità reale, dialettica delle forze del
popolo che fanno lo Stato, che sono lo Stato,
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senza le quali lo Stato non è, perchè non esi-
ste uno Stato che abbia altra origine da quel-
la della volontà popolare.

Proprio perchè crediamo nelle Regioni,
anche se crediamo molto poco nella legge
che ci avete proposta, siamo disposti a fare
tutto il possibile perchè questa legge sia va-
rata al più presto da questo ramo del Par-
lamento.

P RES I D E N T E. È iscri tto a parlare
il senatore Dinaro. Ne ha facoltà.

D I N A R O . Onorevole Presidente, ono-
revoli colleghi, al punto In cui siamo, con
una maggioranza parlamentare che diserta
l'Aula abItualmente e che rinunCIa a prende-
re la parola anche di fronte alle importanti
pregiudlziali dI nlevanza costituzionale qui
soJlevate dalla nostra parte politica e dai
colleghi di parte liberale; con i comizi elet-
torali già indetti ancor prima dell'inizio del-
la discussione, da parte del Senato, del dise-
gno di legge recante « Provvedimenti finan-
ziari per l'attuazione delle Regioni a statuto
ordinario », l'antica polemica pro o contro
il .regionalismo può non avere ormai alcun
senso concreto e noi possiamo dare anche
l'impressione dI voler continuare in recri-
minazioni oramai inutili contro le Regioni e
contro il modo del tutto sprovveduto e irra-
zionale ~ come ha riconosciuto lo stesso
La Malfa alla Camera ~ con cui queste ven-
gono attuate.

Vuole essere però la nostra, onorevole
Presidente e onorevoli colleghi, una battaglia
di volontari che credono. Noi siamo profon-
damente convinti che l'approvazione del di-
segno di legge in esame e la conseguente at-
tuazione delle Regioni a statuto ordinario sa-
ranno gravemente pregiudizievoli degli inte-
ressi del Paese. Sappiamo che alla fine, al
momento della votazione, la maggioranza
prevarrà per la legge del numero, perchè al-
lora in Aula questa maggioranza fantasma
sarà presente. Non importa; ma noi avremo
richiamato l'attenzione popolare, di solito
len la e distratta o suggestionata dal confor-
mismo, sulla gravità della posta che è in gio-
co ed avremo in ogni caso salvato la nostra
coscienza.

L'artIcolazione del territorio italiano non
solo da un punto di vista puramente geogra-
fico ma pure e soprattutto storico-sociale,
quella articolazione che portò il Bonaparte
(secondo l'attribuzione dei più) ad emettere
il famoso giudizio, che era pure una condan-
na, « L'Italia è una espressione geografica ",
confessando così !'impossibilità di una riu-
nione politica del Paese, almeno per i suoi
tempi, che partisse dal sentimento popolare
di nazione e non dall'imposizione delle sue
forze armate, pone dall'origine il problema
del regionalismo, non appena faticosamente
compiuta la grandissima opera di unificazio-
ne cui si dedicarono i maggiori uomini del
nostro Risorgimento.

Il problema si può porre in questi termini:
di fronte ad una Nazione che dai tempi del-
!'invasione longobarda (e cioè da oltre mille
anni) fino a,l Risorgimento non è stata più di
fatto tale, al punto che in nessun modo, se
non attraverso le utopie di poeti, si potè par-
lare di sentimento italiano presso i popoli
delle varie regioni, data anche la grave cen-
sura costituita dallo Stato della Chiesa, una
volta che per opera di pochi si fu costituita
finalmente la Nazione era opportuno, ed è
opportuno, riconoscere le differenze storiche
che di fatto oppongono, oggi come allora, ta-
luni gruppi etnici regionali, oppure occorre
insistere nell'amalgamarli fintantochè quel-
le dtfterenze non siano completamente scom-
parse, soprattutto nelle loro pesanti implica-
zioni economiche?

Perchè, onorevoli colleghi, se da un lato
sottolineare quelle differenze con la crea-
zione di enti Regione vuoI dire tI~a l'altm non
disperdere un prezioso patrimonio storico
e culturale, oltrechè sveltire il lento e intri-
catissimo fluire della cosa pubblica, dall'al-
tro con la istituzione di Regioni si corre il ri-
schio di perpetuare, oltre agli aspetti positi-
vi dei vari gruppi popolari, anche quelli de-
teriori e negativi, per cui alcuni di essi sono
inesorabilmente restati dietro agli altri, fa-
nalini di coda dello sviluppo nazionale.

Così il discorso viene ad innestarsi fin
dall'origine, come vedremo, al problema del-
la questione meridionale o, in termini più
attuali, ai problemi del Mezzogiorno. Il di-
lemma è in sostanza questo: l'istituzione del-
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le Regioni sarà un vantaggio per il Sud? Una
utopia giuridica fondata su una volontà po~
litica che esula dagli interessi su cui dovreb~
be basarsi, e cioè la reale preoccupazione del
benessere civile, vale il rischio, se non la
certezza, di affossare metà del territorio na~
zIOnale al dI sotto delle sue pur già critiche
e ins tabili condizioni?

Il problema del regionalismo dunque non è
nuovo in Italia e voi, onorevoli colleghi, cer~
tamente ne conoscete i precedenti storici che
mi consentirete comunque di richiamare bre~
vemente in VIa preliminare per completezza
di esposizione, anche perchè sono convinto
che la soluzione di un problema così rilevan~
te non può prescindere dal contesto delle
sue tradizioni storiche.

La prima proposta dI legge di decentra~
mento amministrativo neUe sue due forme,
burocratico e autarchico, è del 16 maggio,
1860 e porta la sigla di Cavour, Presidente
del Consiglio dei Ministri, e di Farini, Mini~
stro dell'interno. Con tale proposta, dIvenu-
ta legge il 24 giugno 1860, venne Istituita
presso il ConsiglIo dI Stato una Commissio-
ne per lo studio e la compIlazione di proget~
ti di legge per la riforma dell'ordinamento
ammmistrativo dello Stato. Le Commissioni
dI studIO allora venivano nommate per risol~
vere i problemi e non per affossarli e con~
eludevano anche rapidamente i propri lavo-
:d. N 31 marzo 1861, infatti, il nuovo MklÌ>stro
dell'interno MinghettI poteva presentare al~
la Camera dei deputatI quattro progetti di
legge deliberati dal Consiglio dei Ministri sot-
to la Presidenza dello stesso Cavour che li
aveva esaminati e annotati. Tre di questi
progetti affrontavano il problema dell'ordina~
mento dello Stato e due di essi, rispettiva~
mente, dell'amministrazione comunale e pro-
vinciale e dell'amministrazione regionale. Ve-
niva così prevista la ripartizione del Regno
in Regioni, prOVInCIe, circondari e comuni.

La Regione, in particolare, veniva prevista
come circoscrizione amministrativa con un
governatore a capo, cui era demandato il
compito di espletare, in loco, i servizi poli-
tici di sicurezza e di amministrazione di com~
petenza del Ministero dell'interno, e di com~
piere inoltre quegli atti di competenza degli
altri Ministeri che erano a lui governatore at-

tribuiti da leggi o regolamenti speciali o de~
legati dai Ministeri stessi.

Era, quello di Minghetti~Cavour, nel suo
complesso, un progetto di decentramento bu~
rocratico e autarchico, nel quale le Regioni
venivano viste come circoscrizioni ammini~
strative dello Stato e come enti autarchici
ed erano costituite sotto forma di consorzi
obbligatori tra le provincie e, in quanto tali,
riconosciute come persone giuridiche a fini
limitati, quali la cura di tal uni istituti di
istruzione, delle accademie di belle arti, de-
gli archivi storici e di determinati lavori
pubblici relativamente a fiumi, torrenti, pon~
ti, argini, strade, eccetera.

Minghetti non riuscì però a far varare
questi suoi progetti. L'onorevole Tecchio, re~
latore, presentò ed espose, il 22 giugno 1861,
una relazione decisamente contraria nella
quale sostenne che il riconoscimento delle
Regioni, pur nei limiti precisati, sarebbe sta~
to pericoloso per l'unità della Patria. « Men~
tre l'Italia venivasi con tanta fatica costi~
tuendo » ~ SI legge in quella relazione ~

« non è meraviglia se le genti, gelose dell'ope~
ra loro, stessero in apprensione di qualsivo-
glia scompartimento che per avventura pa-
resse rendere immagine delle antiche circo~
scrizioni politiche felicemente superate. Co~
desta immagine, agli occhi di molti, sarebbe
come un culto al passato che presuppone o
l'idea di un'unione federale o men ferma la
fede dell'unità ».

Queste idee vennero condIVise ed appro~
vate dal Parlamento che respinse i progetti
Mtnghetti. Lo stesso Parlamento approvò in-
vece, il 20 marzo 1865, l'estensione a tutto il
Regno del sistema amministrativo 'Piemonte~
se, modellato su quello francese e su quello
belga e ripartito in provincie, circondari e
comuni, adottando così una soluzione so~
stanzialmente rivoluzionaria, imposta dalla
necessità di non compromettere l'esistenza
stessa del nuovo Stato, costituito da civiltà
ancora nettamente distinte e divise.

È in questo quadro che va visto, a mio av-
viso, il pronunciamento del più grande asser~
tore del principio unitario della Nazione, il
Mazzini, a favore della Regione (della quale,
peraltro, egli non ha indicato limi t,i nè con~
tenuti) come entità intermedia tiro H comu~
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ne e lo Stato. {{ Il comune », sorisse nel 1861,
{{unità primordiale; la Nazione, fine e mis~
sione di quante generazioni vissero, vivono
e vivranno tra i confini assegnati visibilmen~
te da Dio a un Popolo; e la Regione, zona in~
termedia indispensabile tra la Nazione ed i
comuni, additata dai cafaltteri territoriali se~
condari, dai dialetti e dal predominio delle
attitudini agricole, industriali o marittime ».
Questa la concezione mazziniana, valida co~
me esigenza di creare per il ci t tadino una
entità, una zona intermedia tra comune e
Nazione, sostanzialmente accolta e quindi su-
perata dalla soluzione risorgimentale che
vide nella provincia, da Mazzini peraltro igno~
rata nel 1861, la pur necessaria {{ zona inter-
media ».

E che tale visione storica debba ritenersi
aderente, nello spirito, ana concezione di
Mazzini, può dedursi indirettamente anche
dall'odierna richiesta avanzata dal Partito
repubblicano italiano ~ che alla dottrina
mazziniana ufficialmente si ispira ~ di sop-

pressione delle provincie quali inutili e co-
stosi doppioni delle istituende Regioni. Su
questo punto, comunque, tornerò più avanti.

Quanto alle Regioni, poi, non è del tutto
inutile sottolineare in questa sede quanto a
più riprese hanno già rilevato studiosi e scrit-
tori (e mi riferisco in particolare a J emolo e
a Panfilo Gentile). Le Regioni, cioè, così come
noi siamo stati abituati a concepirle ed a

conoscerle visivamente dai tempi della scuo-
la elementare sulla carta geografica politica
dell'Italia variamente colorata, corrispondo-
no certo ad una immagine profondamente
radicata nel bagaglio culturale di ciascuno
di noi, ma non cO'rrispondono affatto, il più
delle volte, a reali entità storiche ed econo-
miche. Ad inventare le Regioni nei loro con~
fini attuali fu un geografo del secolo scorso,
tal Pietro Maestri, il quale, intorno al 1868,
in seguito alla divisione amministrativa del
Regno d'Italia suddivise in regioni, secondo
confini dettati da raggruppamenti provincia-
li, il territorio naziO'nale, basandosi altresì

sulle « leggi della convivenza economica» di
allora, naturalmente, ma anche e soprattutto

sulla natura del suolo. La carta regionale

d'I talia era così fatta.

A renderla ufficiale ci pensò nel 1870 l'Uf-
ficio centrale di statistica che, per pubblicare
i dati di un recente censimento, trovò como-
do valersi del lavoro del Maestri. Ad altri
fini che non quelli indicati, le Regioni non
esistono.

Non esistono storicamente perchè esse non
corrispondono affatto neppure ai cinque
maggiori Stati su cui si basava la realtà poli-
tica italiana prima della unificazione e su
cui si basò il Cattaneo per delineare la sua
dottl'ina federalistica, superata poi dalla real-
tà storica del fatto della unificazione intesa
come ampliamento di un unico Stato.

Non esistono geograficamente, come dimo-
stra l'esempio delle Marche, nome generico
che anticamente designava le terre di confine.
Così i marchigiani del sud sono gli antichi
Piceni, mentre quelli del nord sO'no perfetta-
mente simili ai romagnoli. Nè si vede per-
chè città come Senigallia, Pesaro e Urbina
debbano far parte di una regione marchigia-
na piuttosto che romagnola. Così il caso
degli Abruzzi, designazione che sembra do-
vuta unicamente all'errore di un copista del-
l'antico ducato di Spoleto che riferì al pic~
colo territorio di Atri tutti i possessi del
ducato longobardo che si affacciavano sul~
l'Adriatico.

Non esistO'no sotto il profilo degli interessi
comuni, perchè ormai la situazione è pro-
fondamente mutata dai tempi dell'unità. Pia-
cenza, per esempio, che fa parte dell'Emilia,
si trova ormai ad essere alla periferia di
Milano gravitando totalmente nell'orbita eco-
nomica lombarda; così la stessa Parma, che
dipende assai meno da Bologna che non
dal Nord.

Altri esempi? L'Abruzzo occidentale gra-
vita su Roma e potrebbe più ragionevolmen-
te essere aggregato al Lazio; mentre l'orien-
tale, nelle provincie di Pescara, Teramo e
Chieti, ha il suo centro in Pescara ed è piut-
tosto in rapporto di utili scambi con la Pu~
glia e con l'Emilia.

Il famoso tl'iangolo del Nord, poi, ~ Pie~

monte, Lombardia e Liguria ~ è costituito

in unità economica assai fervida rispetto a
cui non si prospetta affatto l'esigenza di uno
spezzettamento in tre tronconi e fatalmente
sarà portato dalla attuazione Iregionale a Iraf-



Senato della Repubblica 14602 V Legislatura

6 MAGGIO1970277a SEDUTA ASSEMBLEA - REsocaNTa STENaGRAFICa

forzare questa unità attraverso forme oggi
neppure prevedibili.

E ancora (e riporto qui alcuni interrogati-
vi di Jemolo, in particolare): l'Emilia e la
Romagna castituiscono forse un'unica re-
gione? Dal punta di vista degli interessi con-
creti, Mantava fa proprio parte della Lom-
bardia o non c'è piuttosto una regione del
medio Po che unifica il Polesine e il Ferra-
rese? Rieti gravita verso Roma, verso l'Aqui-
la o verso Perugia?

In pochi.ssimi casi, quindi, onorevole Pre>-
sidente e onorevoli colleghi, alla Regione cor-
risponde da noi un certa gruppo umano do-
tato di una forte omogeneità interna e di.
altrettanto forte specifica differenziazione
esterna rispetto alle Regiani consorelle; 0'mo-
geneità e differenziazione che devono trovare
riferimento in malti elementi etnicI, antropo-
lagici, linguistici, storici, geafisici ed econo-
mici che nella maggi0'r parte delle nostre
regioni non esistanO'.

Basterebbero queste 0'sservaziani, 0'n0're-
voli colleghi, per rilevare quanto sia super-
ficiale nei suai presupposti geografici, storici,
palitici ed ec0'namici il disegno di legge oggi
al nostro esame. I federalisti ed i regi0'nalisti
del Risargimenta avevano un preciso punto
di riferimentO' e di partenza che era costituito
dagli antichi Stati; ed una ancara più pre-
cisa preoccupazione politica, diciamooelo
chiaramente: la Chiesa e lo Stato p0'nti-
ficia. Ma voi, onorevali calleghi, a quali Re-
gioni pensate? Quali Regiani valete attuare
se nan quelle di Pietro Maestlii?

La preaccupaziane per il Mezzogion10, di-
cevo, fu all'origine del contrasto parlamen-
tare registrata fra il 1860 e il 1861 e fu l'ele-
mento risalutore della saluzione pO'i affer-
matasi e tramandataci dal Risorgimento. Il
disegno delle Regi0'ni rimane così sepolto, nè

mai valse a risollevarlo neppure la voce au-
tarevale di uomini di Stato quali Francesco
Crispi, Stefano J acini e Pietro Bert0'lini.

Nel 1874 fu annunciato dal partita della
destra, allora al potere, il propasita di ripre-
sentare alla Camera la riforma amministra-
tiva comprendente le Regioni, ma il ministro
Minghetti non vi diede poi seguito. Le discus-
sioni svoltesi in Parlamento durante quegli
anni e nei successivi sona particalarmente

significative per dim0'strare che fin dalle ori-
gini il problema delle Regioni prospettava
gli stessi pericali a cui ci si può riferire nella
situazione attuale. Così nel carso del 1892,
sotto il Gaverna di Rudinì, personalmente
favorevole alla s0'luziane del decentramenta
regianale, l'anorevole Spirito in dibattitO' par-
lamentare dichiarava: «Si v0'rrebbe da al-
cuni c0'stituire nan s0'ltanto la Regiane, ma
ciascuna Regione can il suo bilancio perchè
ciascuna provveda soltanto per sè. È un sen-
timentO' egoistico che io riprova altamente,
ma per giunta nasce da un calcalo sbagliato.
Se questi signari credono che realizzandasi
questa triste loro sogno essi nuaterebbero
ndl'abbondanza si sbaglianO' di grosso. L'Ita-
lia economica ed industria,le ha le sue
maggiari sorgenti in alto e la corrente scen-
de in giù, dove trava utili consumatari; e
J'ItaHa ecanomica agricola ha le sue più
ricche sorgenti in giù, e la corrente monta
in alta dove n0'n trova consumatori, ma tra-
va sapienti trasfarmatari e trasportatori. Il
giorno in cui si elevassero bar:riere regianali,
quelli che credonO' ai vantaggi dei bilanci
locali avrebbero molto a pentirsene e guai
in quel giornO' per I0'ro e per l'Italia ».

Contro l'apportunità di costituire ammini-
straziani autoname e regionali un grave ar-
gomento fu tratto in passata anche dalle
condizioni anarmali in cui si trovavano le
amministraziani camunali e pravinciali ed
in genere la vita palitica ed amministrativa
lacale in gran parte del Paese. Così si espri-
meva in prapasito l'onarevole Giustino Far-
tunata: «Quasi mezza Italia è in preda del
disardine amministrativo, frutto di un'unica
e medesima ragiane: l'arbitrio, cioè, e il pre-
daminio delle clientele locali, sastituite al-
l'impero e alla sovranità della legge. E code-
sta ragione è dovuta puramente e semplice-
mente allo stata saciale, assi a alle condiziani
economiche di quelle popalaziani la cui vita,
per eventi starici e per fattari geografici, ri-
carda altri tempi, altri luoghi, altre civiltà...
Il Governo d'Italia avrebbe dovuto per debito
d' an0're fare apera di riparazione, dar pace
e giustizia, ma saprattutto giustizia alle po-
polazi0'ni nanchè della Sicilia, di tutta quan-
ta l'Italia meridionale, ed esso invece è stato
prima laggiù a dare l'esempio di quelle tante
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partigianerie che sono state e sono la causa
vera della rovina delle nostre amministra-
zioni locali ». Ieri come oggi, onorevole
Presidente. Continua Giustino Fortunato:
« Avrebbe dovuto (lo Stato), severissimo mae-
stro di moral'e, non mai cedere a chicchessia
nell'osservanza scrupolosa e nell'applicazio-
ne imparziale delle leggi; e H Governo invece
non solo ha acoettato le condizioni quali era-
no, ma, quello che è peggio, è giunto man
mano a pretendere dai suoi funzionari, anche
da coloro che sono stimati migliori, non al-
tro che di avere comunque deputati a lui
favorevoli e di conservarli comunque ». Ieri
come oggi, onorevole Presidente ed onore-
voli colleghi.

Queste all'incirca essendo le effettive con-
dizioni, la costituzione di amministrazioni re-
gionali per attribuire ad esse parecchie delle
funzioni oggi adempiute dallo Stato « rende-
rebbe sempre più vasta l'organizzazione dei
poteri pubblici, una vasta, poderosa, odiosa
clientela delle classi dominanti »; si otter-
rebbe un decentramento che « i comuni e le
province di mezza Italia, consorziate o no,
sono incapaci di assumere senza il pericolo,
anzi la certezza di vedere crescere a mine
doppi i guai dell'oggi, l'infeudamento cioè
ed il prepotere delle consorterie locali ed il
loro non equo ed anche iniquo procedere in
tutte le manifestazioni deLla vita ammini-
strativa ».

Con queste recise dichiarazioni dell' onore-
vole Fortunato, che tanta :risonanza hanno
nella situazione attuale, concordarono quelle
di parecchi altJ1i, tra i qualli l'onorevole Di
San Giuliano ~ pur favorevple al commis-
sariato in Sicilia ~ il quale così esprimeva
il suo pensiero (mi scuso delle citazioni, ma
siccome si accusa la nostm parte politica di
fare dell'ostruzionismo più o meno striscian-
te, desidero documentare come la nostra par-
te politica si muova nel filone e nella preoc-
cupazione più propria, più consapevole e più
vera di tutto il Risorgimento italiano): « Lo
Stato non può abdicare nel Mezzogiorno ed
in Sicilia ad alcuna delle sue attribuzioni at-
tuali» (per la Sicilia, come sappiamo, vi ha
poi abdicato con risultati però ritenuti da
tutti negativi). {{ In Sicilia e nel Mezzogiorno
lo Stato è la sola forma sociale saldamente

organizzata e veramente poderosa. L'azione
tutrice dello Stato sugli enti locali, per quan-
to possa essere talvolta partigiana e difetto-
sa, sarà sempre nel Mezzogiorno e in Sicilia
un bene in confronto alla libertà assoluta de-
gli amministratori. E questo anche per la ra-
gione che il controllo dell'opinione pubblioa,
che è uno dei freni e dei sindacati più efficaoi,
in buona parte dell'Italia meridionale e della
Sicilia fa difetto. Fa difetto perchè è canone
di moralità politica assai diffuso colà che il
partito che ha ill potere comunale e provin-
ciale » (domani regionale, aggiungiamo noi),
{{ abbia non solo il diritto ma anche il dovere,
se di non perseguitJare gli avversari, certo al-
meno di beneficare gli amici ».

Il Di San Giuliano concludeva: {{ Il decen-
tramento a base elettiva, vale a dire l'aumen-
to delle funzioni dei corpi locali e la corri-
spondente diminuzione delle funzioni dello
Stato, credo che sarebbe provvida riforma
nell'alta Italia ma oredo sar,ebbe una riforma
disastrosa nell'Italia meridionale e nella Si-
cilia ». E per la Sicilia, onorevoli colleghi, è
già fin troppo dimostrato; per l'Italia meri-
dionale lo sarà quanto prima almeno in egl1al
misura.

La questione regionalistica venne ripresa
nell'altro dopoguerra, in Sicilia ed in Sarde-
gna, da movimenti di carattere locale e da un
movimento politico di oarattere nazionale
rappresentato dal Partito popolare italiano
che riprese a propugnare, sotto l'impUilso di
Luigi Sturzo, la riforma di tutta la struttura
statale sulla base del potenzliamento delle au-
tonomie locali e del riconoscimento giuridico
delle Regioni. La necessità di tal,e riconosci-
mento venne espressamente affermata nel
programma del Partito popolare italiano del
18 gennaio 1918; e il gruppo parlamentare di
quel partito pJ1esentò anche il 6 febbraio 1920
un progetto di legge sulle Camere regionaH
di agricoltura, come concreto avvìo verso
la costituzione di rappresentanze regionali.

Mi pare però, a questo punto, particolar-
mente importante rilevare la ricorrenza del-
l'argomento relativo aHa sperequazione fra
le due Italie, non superata e neppure parzial-
mente sanata da un secolo di unità e da un
venticinquennio di democrazia, e che rappre-
senta oggi come nel passato uno dei più
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gravi pericali cui si andrebbe incantra can la
istituziane delle Regiani.

Permettetemi di rilevarla rkarrenda ad al-
tra autarevale fante, quella dell'anarevale
Manlia Brasia. In un articala apparsa su
«Rivaluziane libe:Pale» del 15 marzo 1925,
satta il titala « Prablemisma papalare », casì
si lesprimeva Brasia: «La creazione deH'ant,e
Regiane è più un mativa sentimentale, una
v;aga approssimaziane di ciò che farse da-
vrebbe essere, che la sicura pasiziane di una
realtà vicina. P,iù che camplessa, che nan
sarebbe malta, il prablema è canfusa, il che
è grave: creave una Regiane carne unità am-
ministrativa autanama imparta un tale ri-
mescalamenta di tutte le nastre istituziani
da far dubitare che la si passa realizzaré
eon la semplice impasiziane di un piana stu-
diata, sia pure accuratamente, dall'alta. Effet-
tuata in questa mO'da, essa crea !'immediata
ed evidente minaccia di una maltiplicaziane
di piccali accentramenti sastituiti ad un sala
calassale centra buracratica.

« Nell'ItaIia seUentrianale la sviluppa in-
dustriale delle città e delle campagne ha cam-
piuta una fun2Jiane di livellamenta innegabi-
le, il quale ha talta malte delle ragioni che
rendevanO' utile un regalamenta della vita
pubb1>ica fondata su argani amministrativi
regianali. Il regianalisma vi rimane quindi
nan sala came esigenza di cascienzjeautana-
me, ma affiara sala ogni tanta cO'me residua
di velleità lettemrie e sentimentali appure
came passeggera esplodere di vecchi rancari
campanilistrici in accasiO'ne di piccali urti di
interessi tra classi che nan rappresentanO'
nemmenO' le farze più vive della Regiane
(piccali cammercianti, piccoli industriali).

« DiamO' l'autO'namia a queste "espressiÌoni
geagrafiche" e immancabilmente ne davrà
nascere un riacutizzarsi dei sentimenti tradi-
zianali, nan piÌù carne fattori attivi, anzi ca-
me ritarna a I1iottasità pdmitive superate ar-
mai da sessant'anni di unificaziane. Sulla
sfruttamentO' di questa ritO'rna a case pas-
sate... può sO'rgere dappertuttO' facilmente
una nuava serie di legulei e di buracrati pran-

. ti a cI1earvi il lara piccola nidO' vicina nella

sfarzO' di emulare le glarie della carr~ttrioe
Rama lantana, deprecata e inutilmente saspi-
rata.

«I papalari, e Dan Sturza specialmente,
hannO' sentita questa e si sfarzana di dare al-
la Regiane un valare di disciplina del mato
sindacale il quale, can arganismi sua i prapri,
davrebbe agire parallelamente agli argani bu-
racratici dell'ente nuava per attirare nelle
sue arterie il succO' migliore della vita regia-
naIe. Errare: perchè, 1n tal mO'da 1nnestata
nella vita regianale, il mavimenta sindacale
acutizzerebbe i suO'icaratteri carparativistici;
svilupperebbe le sue tendenze tipO' caapera-
tive emHiane dena terra e caaperative liguri
del mare; farebbe perdere a tutta il mO'v,i-
menta la sua più viva farza generale per far-
la stagnare, cO'rrente per carrente, in una
ristretta concezjiane di particalarisma. Le
masse arganizzate nan devonO' essere la Re-
giane; e il Nord, è inutile negarlò, si fanda
su queste masse.

« Nell'Italia meridianale ~ canclude Bro-
sia ~ e nelle Isale, la situaziane è diversa:
regiani agrkale su cui il pesa della tradi-
ziane rimane fO'rmidabile, la lara castitu-
ziane è schietta e corrispande al mata di l'in-
navamenta che dapa la guerra le travaglia.
Chiamate a sentire l'esistema di una realtà
palitica italiana, le papalaziani si sana indi-
rizzate cO'nfusamente a canO'scerla e hannO'
travata illaro prima appaggia in sO'l:idarietà
regianali anche grette, egO'istiche talvalta, ma
necessarie came punta di base. Ciò che si
varrebbe fave per l'Italia settentrianale è
l'applicaziane dal di fuari di farme che la
realtà sta sarpassandO'; per l'Italia meridio-
nale è l'aiuta di un mavimenta appena all'ini.
zia, prababilmente anche un'arma trappa fO'r-
te e pericalasa ».

ResteremmO' però fin qui nella pasiziane
un pO" retriva e sempre patetica di un qua-
lunque laudator temporis acti se ci limitas-
simO' a prendere atta di queste antiche af.
fermaziani che patrebbera essere valide sala
per illorra tempO'. In realtà, invece, una vaI.
ta di più accarre ri:levare quanta nel nastrO'
Paese sianO' sempl'e ricO'rrenti i valtafaccia e
quanta malti dei nastri uamini rappresenta-
tivi ne abbianO' fatta e ne faccianO' usa ed
abusa.

SaltiamO' a pie' pari il pel'ioda fascista nel
quale nataJ1iamente si è verificata una mag-
giare centralizzaziane dei pateri (il senatare
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Crollalanza, peraltro, ha proprio ieri inoppu-
gnabilmente dimostrato lin quest'Aula, con
ampia ricchezza di dacumentazioni e di cifre,
quanto il fascismo abbia decentrato taluni I

settori della vita economica e aperativa del
Paese, molto più certamente di quanto nan
sia stato fatto negli ultimi 25 anni) e venia-
mo alla Castituente, quando tutte le sinistre
laiche osteggiavano in blacco la nascita delle
Regioni can argomenti, come vedremo, ai
margini tra la lirica politica e l'epica.

Quando dunque, in questo secondo dopo-
guerra, la questione delle Regioni è tornata
sul tappeto, l'equilibrio e lo schieramento
delle forze politiche del nostro Paese erano
molto diversi da quelli di oggi. Molto diver-
se anche le condizioni obiettive entro le qua-
li il problema era dibattuto. I costituenti era-
no infatti fatalmente influenzati da due fat-
tori: l'eredità del fascismo ed il referendum
istituzionale. Due lacerazioni, la seconda del-
le quali, in particolare, aveva diviso profon-
damente il Nord e il Sud.

I partiti italiani si trovarono quindi alla
Costituente così schierati sul problema delle
Regioni: contro le Regioni comunisti, socia-
listi e liberali (noi alla Costituente non c'era-
vamo; diversamente, ci saremmo trovati da
quella parte); favorevoli (ove si eccettui l'al-
lora mkroscopico Partito repubblioano ita-
liano, in bilico tra la tendenza unitaria maz-
ziniana ed il federalismo di Cattaneo), i de-
m9oristiani, ancarati alla loro tradizione an-
che recente di Murri e di Luigi Sturzo. {( Era
la vecchia divergenza di opinione )}

~ ha as-
servato in prapasito uno studioso ~

{( sulla
natura e la funzione dello Stato che riappa-
riva nel contrasto; e mentre l'atteggiamento
dei laici tendeva a rafforzare le strutture uni-
tarie che sono proprie di uno Stato moderno,
quello dei democristiani rifletteva le preoc-
cupazioni della Chiesa che non si era mai
rassegnata ad essere considerata un'appen-
dice dell'organizzazione statale, ma si pone-
va al tempo stesso fuori e dentro lo Stato,
dipendente e sovrapposta ad esso, secondo
le convenienze del momento )}.

Quanto ai democristiani, è da dire che nel-
la loro tradizione la Regione era concepita,
al di fuori di un ordinamento modificativo
delle strutture dello Stato, come avvicina-

mento e come partecipazione, in senso di de-
centramento, del cittadino alla cosa pub-
blica.

Le Regioni, così come 'sano uscite dalla
Costituente, sono qualcosa di diverso; tanto
che la ,stessa Democrazia cristiana aveva
abbandonato per il corso di quasi vent'anni

~ e vedremo anche perchè ~ l'idea di rea-
lizzare con la loro attuazione una così pro-
fonda modifica delle strutture dello Stato,
mentre avrebbe potuto attuare le Regioni nel
termine costituzionale di un anno previsto
dall'VIII delle disposizioni finali e transito-
rie della Carta costituzionale e non le ha at-
tuate nonostante la maggioranza assoluta di
cui allora disponeva. Non lo ha fatto anche
perchè ~ come ha ricordato qui il senatore
Nencioni in sede di discussione sul program-
ma di questo Governo ~ si era andata raf-
forzando in quel Partito e nei suoi uomini
più :r;esrponsabili (dallo stesso Sturzo, che
nelil'esempio della sua SidHa aveva po-
tuto sperimentare la iattura apportata nel-
la comunità e nell'ordinamento dalle stesse
Regioni a statuto speciale, su cui ha ampia-
n'lente riferito ieri in quest'Aula un altro si-
ciliano ~ il senatore Picardo ~, a Lucifre-
di, a De Gasperi e a tanti altri), si era andata
rafforzando !'idea, dicevo, dalla nostra parte
politica pienamente condivisa, di un vasto
decentramento che ovviasse ai danni dell'ac-
centramento venuto si a formare dappertutto
(e non soltanto in Italia, quindi) nel corso
di un secolare processo di passaggio ininter-
rotto di mansioni dagli enti locali a quelli
centrali (l'ultimo di una certa importanza,
da noi, fu rappresentato dal trasferimento
dai comuni allo Stato, nel 1933, della scuola
primaria, perchè i comuni stessi non riusci-
vano più a sopportarne l'onere) e rendesse
il ritmo della vita pubblica più semplice e
spedito, potenziando d'altra parte le capacità
delle unità secondarie, cioè delle energie lo-
cali, per tradurre in atto ogni progresso pos-
sibile nella loro sfera. Lo stesso De Gaspe-
ri aveva ben compreso che per ottenere que-
sti risultati non era affatto necessario giun-
gere all'attuazione delle Regioni, che nel frat-
tempo cominciavano ad essere da altri par-
titi reclamate a fini eversivi. {( Li conosco be-
ne i comunisti e i socialisti » ~ disse in un
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discorso pronunciato a Trenta nel 1951, se
non sbaglio, e rimasto famoso ~ « perchè ho
vissuto al Governo insieme a loro. Erano con-
trari al,1'istituzione delle &egioni)} (e vedre-
mo tra poco con che toni, onorevoli colle-
ghi) « quando erano certi di affrontare <labat-
taglia per il potere,Ia battaglia frontale. Han-
no perso questa possibilità e cercano, attra-
verso le Regioni, di aggirare l'ostacolo ».

Ma torniamo alla Costituente e passiamo
allo schieramento antiregionalista comin-
ciando dai liberali. Il Partito liberale italia-
no aveva superato alla Costituente la fase sto-
rica del dissenso tra unitari e regionalisti. I
liberali si sono quindi battuti, come oggi
fanno dai loro banchi, coerentemente con-
tro le Regioni. Vale la pena di ri,leggere qui le
parole pronunciate al riguardo da Benedetto
Croce 1'11 marzo 1947: « Il favoreggiamen-
to e l'istigazione al regionalismo, l'avviamen-
to che ora si è preso verso un vertiginoso
sconvolgimento del nostro ordinamento sta-
tale e amministrativo, andando incontro al-

!'ignoto con complicate e inesperimentate»
(allora!) « istituzioni regionali, è pauroso ».

Ailla Costituente ci fu anche chi, di parte
liberale, sollevò però l'esigenza di concedere
l'autonomia ad alcune Regioni (quelle poi
ordinate a statuto speciale), a cominciare dal-
la Valle d'Aosta. Mi riferisco, in particolare,
alla posizione di Manlio Brosio, contro cui
si registrò una violentissima reazione da par-
te dell'onorevole Nitti, che così parlò: « Co-
me è cominciata questa tragica farsa delle
autonomie regionali? Non voglio darne la
colpa nemmeno ai democristiani. La farsa
tragica è cominciata con un liberale che si
chiama, oredo, Brosio, e che quando sono
tornato qui» (come ricorderete, onorevoli
colleghi, Nitti tornava in Italia dopo molti
anni di assenza) ({ ho trovato indicato nei
giornali come Vice presidente del Consiglio,
titolo che non esisteva e credo non esista nel-
la legge italiana; egli ha proposto la cosa più
spanventevole e più assurda. Questo singola-
re studioso, che ora credo sia ambasciatore 'in
Russia)} (esuIa da me in questo momento,
onorevoH oolleghi, con questi riferimenti,
qualunque ,intenzione offensiva o poco defe-
rente nei confronti dell'alta carica che in
atto copre l'onorevole Brosio), {{ non so per

quali studi speciali, ha trovato che vi era
un paese a cui occorreva ,proprio dare su-
bito l'autonomia: la VaI d'Aosta ».

E veniamo ai socialisti. L'onorevole Nenni
coniò a suo tempo l'immagine icastica del-
l'Italia in pillole che tanto piacque a Bene-
detto Croce. Egli si distinse, ai tempi della
Costituente, per essersi battuto a favore di
un regionalismo attenuato e prudenziale, con-
tro Je due scuole ~ la cattolica e ,la repub-
blicana ~ allora attestate su posizioni di in-
transigenza. È altamente signifi'Cativo e pro-
bante, al riguardo, questo suo interv,ento.
{{ Per me ~ dice Nenni ~ è evidente 'Che co-
me l'Italia non poteva formarsi se non attra-
verso.Io Stato uno e indivisibi.Ie, 'Così oggi sa-
rebbe un errore politico e un errore econo-
mico voler attuare le autonomie locali am-
ministrative sotto forma di federalismo re-
gionale. Sarebbe un errore politico perchè
l'Italia è un Paese a formazione sociale trop-
po diversa perchè una differenziazione legi-
slativa nel campo regionale non metta la Re-
gione in concorrenza con lo Stato. Non ci sa-
rebbe nessuna difficoltà ad ordinare l'Italia
sulla base del federalismo regionale se le con-
dizioni della Calabria fossero identiche a
quelle della Lombardia, se la Campania si
trovasse sullo stesso piano di sviluppo eco-
nomico e quindi di sviluppo politico della
Liguria o del Piemonte. Ma in una Nazione
dove all'antagonismo sociale tra poveri e ric-
chi si unisce il dislivello tra le Regioni me-
ridionali e quelle settentrionali, un simile
esperimento non può essere tentato prima di
avere operato una vasta riforma sociale. Si
rischia in caso contrario di mettere in peri-
colo l'unità della Nazione ». E ancora, in po-
lemica 'Con Sturzo r'egion3!hsta prima ma-
niera: « Debbo rispondere all'onorevole
Sturzo che l'Italia è nata unitaria e oen-
tralizzata e così deve continuare ad essere
perchè CJuesta ne fu la determinante storica,
per essa come per la Francia, a differenza di
altre Nazioni formatesi diversamente)}.

Come vedete. onorevoli colleghi, il pro-
blema e la preoccupazione delle incidenze ne-
gative che l'attuazione dell'ordinamento re-
gionale avrebbero sul Mezzogiorno, sono
sempre presenti: nel Risorgimento, come
alla Costituente.
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Dulcis in fundo, i comunisti oggi assenti.
Qui raggiungeremo addirittura, come dice-
vo, punti di epica e di lirica politica e patriot.
tica (e mi spiace proprio che il senatore An-
derlini, dopo aver terminato poco fa il suo
discorso, abbia lasciato l'Aula, perchè avreb-
be potuto ascoltare da autorevoli testimo-
nianze comuniste la risposta al suo ufficiale
tentativo di minimizzare una situazione che
è comunque, a nostro avviso, gravissima).

Cominciamo dall' onorevole Laconi, nelle
cui parole trovò per primo forma, alla Costi-
tuente, l'opposizione antiregionalista del Par-
tito comunista italiano. Leggiamo: « Ma è
indubbio che, quando alle Regioni si attribui-
scono poteri che esorbitano da quelli della
semplice amministrazione; che giungono, co~
me in questa parte del progetto, ad una po-
testà legislativa esclusiva, a cui segue una
potestà legislativa di integrazione e di attua-
zione delle leggi dello Stato, quasi per me-
glio specificare e caratterizzare quel caratte~
re pieno e primario che ha il primo tipo di
legislazione; è indubbio che in questo caso
non possiamo più essere favorevoli. . . Credo
che in questo modo verremmo a stabilire nel
corpo della democrazia italiana una serie di
compartimenti stagni)} (notate, onorevoli
colleghi, come il termine democrazia sia co~
stantemente strumentalizzato secondo i mo~
menti, le drcostan~e, le convenienze) « che
servirebbe unicamente a frenave, a nitarda're,
a mlilentare quanto più possibile la circola~
zione delle idee e del progr,esso, la circola-
zione delle leggi del nostro P,aese, ad impe-
dÌire una azione conseguente e decisa dello
Stato democratico ».

L'onorevole Laconi è certamente un co~
munista coerente, come lo era il suo capo
onorevole Togliatti, il quale con maggiore
autorevolezza, certo, dell'onorevole Laconi,
così testualmente ammoniva nel suo inter-
vento dello marzo 1947: «Nessuno può di~
re oggi se sia stato giusto organizzare l'Italia
come è stata organizzata dopo il 1860. Il ti-
po di organizzazione centralizzata che è sta~
ta data allora all'Italia è stato il risultato del-
l'unione di classi dirigenti diverse. Lo volle
la classe dirigente del Nord. Poteva essere
un'altra strada? Non so. La storia è stata co~
sì e basta. Però è un fatto che camminando

per quella strada abbiamo fatto del cammi-
no, abbiamo raggiunto determinate posizio-
ni, ed essenzialmente dobbiamo dire che

l'unità nazionale, grazie ad un ordinamento
che aveva senza dubbio gravi e anche gra-
vissimi difetti, è stata ad ogni modo man-
tenuta. Orbene, l'unità nazionale è un bene
prezioso, soprattutto per un Paese che la
possiede da poco tempo. Da quanto tempo
siamo noi un Paese nazionalmente unito? Da
70 o 80 anni, non più, e per arrivare a con-
quistare questo risultato abbiamo impiegato
secoli di lotta, di travaglio, di sofferenze, di
sconfitte, di umiliazioni. Per concludere su
questo punto ~ è sempre l'onorevole Togliat~
ti che parla ~ dico una cosa sola: colleghi
democristiani, colleghi repubblicani, non ri-
solvete con il colpo di una maggioranza che
oggi avete, ma che domani potreste non ave-
re più, una questione di organizzazione così
grave dello Stato italiano. E soprattutto in
questo momento ~ ha ragione l'onorevole
Nitti ~ in cui sono già attive forze centrifu-
ghe che oggi non riusciamo a contwUare
completamente, che forse non potremmo
più controllare in nessun modo domani se
ci mettessimo su una strada sbagliata di or-
ganizzazione dello Stato. Stiamo attenti a
quello che facciamo! ».

L'unità nazionale, onorevoli colleghi, così
faticosamente raggiunta, veniva così ricor-
data dall'onorevole Togliatti a cattolici e a
repubblicani come un bene prezlioso che l'at-
tuazione dell'ordinamento regionale avrebbe
potuto seriamente compromettere. Meditia-
mo su tutto ciò.

Ma non è tutto. Un anno prima, e precisa~
mente il 7 gennaio 1946, lo stesso onorevole
Togliatti, parlando al sesto congresso del
Partito comunista italiano, dichiarava te-
stualmente: « Il movimento socialista italia-
no è sempre stato un movimento unitario ed
ha contribuito a creare un'Italia nuova nella
quale fossero superate le vecchie rivalità re~
gionali. Un'Italia federalistica sarebbe un'Ita-
lia nella quale in ogni regione finirebbero
per trionfare forme di vita economica e po-
litica avretrate, vecchi gruppi reazionalri f'
vecchie cricche egolistiche }}. Preciso, a que~
sto punto, che quando l'onorevole Togliatti
parlava di un'Italia federalistica si riferiva
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ovviamente a quel decentramento di poteri
che ha trovato poi nella Carta costituzionale
la forma dell'attuale ordinamento regionale.

« Un'Italia federaHstica» ~ aggiuns,e To~
gliatti ~ « sarebbe un Paese nel qua'le dSOlr~
gerebbero e finirebbero per trionfare gli
egoismi e i particolarismi locali e sarebbe
ostacolata la soluzione dei problemi nazio~
nali nell'interesse di tutta la collettività ».

Queste esattamente, onorevoli colleghi, le
dichiarazioni dei più autovevoli tra i capi del
Partito comunista italiano in tema di ordi~
namento regionale e con le quali pienamente,
almeno in questo, noi concordiamo.

Consentitemi di ricordare un ultimo inter~
vento svolto da un altro autorevole rappre~
sentante del Partito comunista alla Costi~
tuente, l'onorevole Gullo, con il quale l'anti-
,regionalismo sfociava nelliris:ma patriottica.
« Come sarebbe a dire? » si chiede l'onorevo-
le Gulla « Sul serio si ritiene di aderire alla
tradizione e al sentimento naturale del po~
polo italiano nel momento in cui si accentua
la necessità delle autonomie regionali e del-
la conseguente partizione del territorio na~
zionale? O non è vero, invece, che la nostra
tradizione, lo slancio naturale del popolo
italiano, l'anelito che secoli e secoli di schia~
vitù non sono riusciti a distruggere e che
congiunge, attraverso cinque secoli, con filo
ininterrotto !'invocazione "Italia mia" di
Francesco Petrarca a quella " O patria mia"
di Giacomo Leopardi, è quello di conseguire
l'unità del territorio e del popolo italiano? . .
Cosa accadrà, nonostante i limiti che saran~
no fissati dalla legge, quando avrete creato
una regione autaJrchica fovnita di patestà le~
gislativa primaria e complementare? Cosa
accadrà quando avrete creato quest'organo?
Avrete senz'altro messo in cammino una fun~
zione che per legge naturale tenderà necessa~
riamente ad estendersi. E non sarà la sfera
di attribuzione propria del comune, il quale
appunto per essere una piccola circoscrizio-
ne, non potrà mai costituire un serio perico~
lo politico per lo Stato. Si tratterà della Re~
gione che è tanto più vasta, che ha una 'Som-
ma di bisogni e di interessi che si impone al~
lo Stato. E cosa accadrà quando, pur aven~
do limitato con la legge le attribuzioni della
Regione, il Parlamento regionale, ribellan-

dosi alla legge, varcherà i limiti e legifererà
su materie che non sono sue? Dovete pur
prevedere tale pericolo. » (è l'onorevole Gul-
lo, comunista, onorevoli colleghi, che ci av~
verte) « E che cosa accadrà quando questo
fatto si ripeterà per tre, quattro, cinque Re-
gioni? Come si può concepire uno Stato che
viva la sua vita in continuo contrasto, in con-
tinua battaglia con le Regioni del proprio
Paese? ».

Queste sono testimonianze preziose, ono-
revoli colleghi della maggioranza, e quanto
mai significative e ammonitrici.

Il quadro fin qui tracciato non sarebbe
però compLeto se non aooennassimo molto
brevemente alla posizione di un'altra impor-
tante componente del movimento socialista
italiano, la componente socialdemocratica.
La socialdemocrazia, nei suoi uomini più rap~
presentativi, fu costantemente perplessa e
addirittura ostile di fronte alle Regioni. Ba-
sterà ricordare l'onorevole Paolo Rossi e al-
cuni suoi articoli in materia, pubblicati sul
«Resto del Carlino»; ma è bene ricordare
anche l'onorevole Saragat il quale, prima di
saUre le scale del QuirinaIe, elencò tra le
priarità dell'azione gavernativa i problemi
deI,la casa, degli ospedali e deUe scuole omet-
tendo di elencare, in quell'oocasione, l'attU!a~
zione delle Regioni a statuto o:rdinanio.

Ho parlato più sopra, onorevoli colleghi,
di voltafaccia ricorrenti di molti dei nostri
uomini rappresentativi e, aggiungo, di molti
dei partiti politici italiani. Il che sta intanto
ad indicare un'altra verità: che l'ordinamen~
to regionale deciso in sede di Assemblea co-
stituente, con una Democrazia cristiana at-
t,estata su posizioni rigide e oltranziste a sa-
stegno dell'ente Regione e, dal lato opposto
della barricata, con i comunisti e i socialisti
su posizioni altrettanto rigide e oltranziste
contro l'ente Regione, non fu l'espressione
di un'ideologia dello Stato, espressa con coe-
renza su una scelta strutturale di decentra-
mento, bensì invece di un compromesso po~
litico che non si collegava ad esigenze stori-
che e a necessità presenti della Nazione.

Di fronte alla marea montante del Partito
comunista italiano, la Democrazia cristiana,
preoccupata per un eventuale possibile scac~
co in sede di prime ed allora imminenti ed
incerte elezioni politiche, con conseguente
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avvento delle sinistre al governo dello Sta~
to, pensò di precostituirsi in periferia (al.
tra spiegazione non c'è, onorevoli colleghi)
gli istituti di governo che avrebbe potuto
perdere al centro, e volle perciò dotarli non
di sola autonomia amministrativa, ma di fun-
zioni e di poteri legislativi.

Comunisti e socialisti fecero il gioco in-
verso: certi che il Governo centrale sarebbe
passato nelle loro mani e che era almeno in~
genuo lasciarselo soffiare in periferia dai pre~
conizzati enti regionali dotati di autonomia
legislativa e con molta probabilità destinati
a cadere per gran parte nelle mani della De-
mocrazia cristiana, con l'aiuto allora scoper-
to e massiccio dell'apparato della Chiesa cat-
tolica, ostacolarono pesantemente il dibattito
regionali sta in seno alla Costituente, con do-
cumentate e intransigenti tesi contro l'istitu.
zione dell' ordinamento regionale, perfetta-
mente in linea peraltro con la dottrina forte~
mente centralizzata dei movimenti socialisti.

Le elezioni politiche del18 aprile del 1948,
rovesciando le preoccupazioni della vigilia,
determinarono anche un radicale mutamen-
to nel panorama politico e nell'atteggiamen~
to dei partiti di fronte al regionalismo, sem-
pre e da tutti considerato in termini di stru-
mento di potere. Da qui anche !'inatteso at-
tendismo della Democrazia cristiana; da qui
il rovesciamento della posizione dei sociali-
sti e dei comunisti, divenuti fierissimi quan-
to disinvolti assertori dell'istanza istitutiva
delle autonomie regionali. Il tutto, natural.
mente, in nome di una più efficiente demo-
crazia. E qui tornerebbe davvero calzante ed
efficace l'espressione di un uomo della mia
parte politica: cercare in questo sconcio gio-
co delle parti la democrazia, sarebbe come
voler spremere sangue da una rapa.

Il panorama politico muta ancora una
volta, onorevoli colleghi, dopo il luglio del
1960 con l'avvento del centro~sinistra. Rico-
mincia la paura del comunismo e si apre la
fase della {{sfida», della « gara », del « con~
fronto », con il Partito comunista: un gra-
vissimo errore di cui gli italiani pagheran-
no per molto tempo le conseguenze. Non è
infatti possibile spingersi sul terreno della
emulazione con i comunisti, perchè il Parti-
to comunista prende forza proprio da una

tale pretesa, riuscendo a scavalcare agevol-
mente i confini della maggioranza, chiedendo
sempre di più e alimentando così sempre
nuovi motivi di equivoco, di disordine, di in-
quietudine sociale. I socialisti del Partito
socialista italiano, già nell'al1ea gove:mativa,
sono intanto dominati dal timore della con-
correnza comunista sulle piazze e si aggrap-
pano al regionalismo come ad un cavallo di
battaglia comune. Incapaci, allora e dopo,
di realizzare programmi veramente qualifi~
cati di immediata e urgente attuazione, tan~
to promessi e strombazzati (dalle scuole agli
ospedali, alle case, alla riforma tributaria e
via dicendo), si accaniscono, insieme con i
comunisti, nel pretendel1e l'immediata attua~
zione dell'ordinamento regionale prospettan~
do in esso la soluzione di tutte le presunte
inadempienze delle varie coalizioni centri~
ste. La riforma regionale entra così nel pro-
gramma del primo Governo di centro-sini-
stra presieduto dall'onorevole Fanfani co~
me la novità {{qualificante» rispetto ai pre-
cedenti Governi, nonostante l'esperienza del
tutto negativa della Sicilia e della Sardegna,
e i comunisti diventano, da allora in partico-
lare, i protagonisti, i veri registi della cosid-
detta battaglia per le Regioni. Il vantaggio
elettorale del passaggio di questa legge sa-
rà loro. Saranno loro a vantarsi sulle piazze
di aver debel1a:to il cosiddetto ostruzionismo
della destra e le ultime resistenze dei partiti
di Governo.

Il gioco del Partito comunista, seppure ro-
vesciato, ha la stessa strumentalità di quel-
lo del 1946-47: allora non voleva le Regioni
per non lasciare alla Democrazia cristiana
nemmeno la possibilità di un potere peri~
ferico; oggi vuole le Regioni per conquistarsi
quel potere periferico ed attmverso questo
entrare, mediante tutte le possibili negozia~
zioni, nell'area del potere centrale. Il Parti-
to comunista ha fatto e fa il suo gioco; ma
le responsabilità della Democrazia cristiana
al riguardo ~ nonostante lo sforzo e le as-
sicurazioni sempre puntuali e ricorrenti in
ogni vigilia elettorale di voler tornare se
stessa nella contrapposizione al Partito co~
munista italiano (vedasi la denuncia di ieri
l'altro del suo segretario politico, onorevole
Forlani, il quale scopre che !'iniziativa comu-
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nista «tende a strumentalizzare le Regioni
solo a fini di una rottura dell' equilibrio de~
mocratico» mentre tace, tanto per fare degli
esempi, di fronte agli accordi di Palermo e
di Bologna e di fronte al comportamento del
suo partito a Ravenna) ~, le responsabilità
della Democrazia cristiana, dicevo, sono
enormi, come enormi sono quelle del Par-
tito socialista italiano e degli altri due par-
titi al Governo. Anche il Ministro delle fi~
nanze onorevole Preti, ad esempio, abi~
tualmente assente da questo dibattito sulla
legge finanziaria regionale, parlando saba-
to scorso nel ferrarese, ha scoperto che il
Partito comunista italiano mira a servirsi
delle istituende Regioni per disarticolare lo
Stato « perchè da una situazione di genera-
le sfasdamento ~ Qosì ha detto testualmen-
te ~ sorga da tutte le parti l'invocazione
per una chiamata al potere del Partito co-
munista italiano, concepito come la sola
forza capace di dare ordine al Paese ».

Ma allora perchè l'onorevole Preti ed il
suo partito sono andati al Governo? Per fa-
vorire quest'eventualità, evidentemente.

N E N C ION I. Ì? il partito delle pol-
trone!

D I N A R O. Ì? il partito delle poltrone,
d'accordo: non c'è altra giustificazione, in-
fatti.

Il Partito comunista ha avuto almeno il
merito della chiarezza: Berlinguer, Pajetta,
Natta, Fanti, eccetera, non hanno fatto mai
mistero, infatti, circa la volontà del Partito
comunista italiano di strumentalizzare le
Regioni (parlo di questi ultimi anni) ai fini
della rottura di quello che l'onorevole For-
lani ha chiamato, con una buona dose di
ottimismo, « l'equilibrio democratico ». Val-
gano le numerose dichiarazioni rese al ri-
guardo in Parlamento e fuori del Parlamen~
to; valgano le affermazioni dell'onorevole Pa-
jetta in un recente articolo apparso su « Ri-
nascita» il 3 aprile 1970 e che tanta eco ha
suscitato sulla stampa, secondo le quali, per
il Partito oomunista italiano, H problema
non è di conquistare questa o quella Regio-
ne, ma di creare una « Regione aperta », do~

ve l'unica delimitazione siano i problemi, a

prescindere dalLa tess,era di partito. Itllsom~
ma, la « Regione assembleare » in vista di un
« Governo assembleare », sorretto dalle for-
ze politiche che vanno dallo stesso Partito
comunista a quella sinistra cattolica che cer-
tamente non sottoscrive l'ultimo appello elet.
torale dell'onorevole Forlani, anche se tace
per il momento, per prudente calcolo an-
ch' esso elettorale. Ì? proprio voler chiudere
gli occhi di fronte alla realtà fingere di igno~
rare queste co~e. Il Partito comunista italia-
no prepara e conduce la già indicata campa~
gna elettorale in modo da dividere la maggio-
ranza di centro-sinistra (come dichiara aper-
tamente) e soprattutto da dividere i partiti
che compongono questa maggioranza, con il
proposito dichiarato, ripeto, di valersi delle
:Regioni come mezzo perscaI'd1nare la coald~
zione e con essa sfasciare lo Stato ed inse-
rirsi nell'area del potere.

Proprio nei giorni scorsi Novella, un au~
torevole comunista che ha lasciato la segre-
teria della CGIL per dedicarsi interamente
all'attività di partito, ha dichiarato, parlando
a Genova: «I comunisti vedono nelle Regio-
ni uno strumento per facili:tare.ta formalzione
di nuovi schieramenti politici che, in colle-
gamento con le organizzazioni e le masse la-
voratrici e popolari, risolveranno i proble-
mi sociali» (anche qui, naturalmente, si pro-
mette di spremere sangue dalla solita ra-
pa). Ed ha aggiunto, confermando i,l disegno
di muovere dalla periferia per attaccare la
coalizione al centro: «La soluzione dei pro~
blemi al livello regionale deve creare le con~
dizioni per una più avanzata soluzione dei
problemi generali del Paese e quindi di una
nuova unità nazionale ». Ì? il pregio della
chiarezza, onorevoli colleghi, che urta con~
tra una maggioranza furbastra e senza idee,
incapace com'è di esprimere una linea po-
litica.

Il centro-sinistra è un gigante, annotava
di recente un giornalista; è il colosso di
Rodi. Su 630 deputati e 320 senatori, totale
950, dispone di 550 voti. Ma è un colosso dai
piedi di argilla, un colosso in crisi, che in
otto anni è caduto otto volte ed ha sempre
stentato a risollevarsi, e dopo ogni caduta
si è risollevato più malconcio che mai. Al
centro come in periferia: si guardi la Sici-
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lia; anche in quell'Assemblea regionale il
centro~sinistra dispone di 52 voti su 90 e
non è in grado, dopo mesi e mesi di crisi, di
dare un Governo alla Regione. Il colosso sof~
fre di un male, questo sì, organico che non
gli consente di operare a causa dei profondi
contrasti ~ orlizzontali e verticali ~ che divi~

dono tra loro le sue varie componenti. È co~
sì possibile che a Roma, nonostante sia in
minoranza, il Partito comunista italiano di~
sponga in Parlamento di una maggioranza
manifesta, grazie appunto alle divisioni e al
debole anticomunismo degli anticomunisti.

La stessa cosa accade anche in Sicilia ed
accadrà nelle Regioni a statuto ordinario: il
Partito comunista italiano comanderà dove
potrà disporre di una maggioranza; e co~

manderà dove gli si contrapporranno mag~
gioranze numeriche prive di interna coesio~
ne, incerte, abuliche, divise.

Va detto a questo punto con amarezza che
la Democrazia cristiana, dall'avvento del cen~
tro~sinistra cosiddetto organico, non costi~
tuisce più per il popolo italiano quel polo
di riferimento che fu la Democrazia cristia~
na, per esempio, di De Gasperi ed anche dei
suoi successori fino a Granchi, eletto alla
Presidenza della Repubblica, come si ricor~
derà, con i voti determinanti del Partito co-
munista italiano.

La rissa interna, che si acquieta tattica~
mente solo nelle vigilie elettorali, non con.
sente al Partito cattolico (o paracattolico,
come ha detto qualcuno) di essere un ele~
mento fondamentale dell'ordinamento per~
chè non si riesce più a comprendere ~ di-
vorzio a parte ~ qual è il suo programma
politico e quali dei suoi uomini sono tenuti
a rispettare questo programma. E il discor~
so vale, per quanto riguarda il programma
politico, anche per gli altri partiti della coa~
lizione.

Il cedimento sull'istituto regionale diventa
così anche una prova ulteriore della debo-
lezza ideologica dei partiti di maggioranza
i quali ~ anche questo è stato giustamente
osservato ~ sentono sempre più il bisogno
di farsi imporre la parola d'ordine, cioè un
indirizzo poJitico, dall'avversario più peri~
coloso.

Nè si venga a dire che l'istituto regionale
è necessario perchè stabilito dalla Costitu~
zione o che per rifare lo Stato occorre isti~
tuire prima le Regioni. Si tratta di tesi pere~
grine in entrambi i casi. Quanto al primo
punto, infatti, è facile rispondere che vi so~
no aìtri precetti costituzionali non attuati,
perchè non si ha la volontà di attuarli (basta
ricordare la pur tanto necessaria regolamen~
tazione del diritto di sciopero, il referendum
ed il riconoscimento giuridico dei sindacati);
quanto al secondo punto, è altrettanto facile
osservare che non è possibile decidere la
creazione di nuove strutture prevedibilmen~
te destinate a trasformarsi in centri di potere
e in strumenti di sottogoverno ~ se non pro-

prio di mafie politiche diverse all'ombra del
partitismo burocratico ~ quando vi è uno

Stato che fa acqua da tutte le parti e che dà
continue dimostrazioni di incapacità (come
nel caso della Sicilia e di altre Regioni a sta~
tuta speciale), non riuscendo ad inquadrare
il decentramento regionale nell'ordinamento
nazionale.

Proprio la Sicilia, in modo particolare, in-
segna. Dopo 24 anni di esperienza regionale,
essa si presenta oggi come una regione de-
pressa nella stessa area sottosviluppata del
Mezzogiorno. Una regione in deca,denza, sal-
vo alcune zone della Sicilia orientale, morti~
ficata dal sottosviluppo, da una cJasse poli-
tica notoriamente corrotta, da un regime es~
senzialmente distributore di posti e di sov~
venzioni e dalla proliferazione di ~nti; una
regione che ha visto scendere lo scorso anno
il redd~to medio del 4,5 per cento, il più bas-
so degli ultimi dieci anni, che conta 470 mila
posti in meno rispetto aIJa media dell'occu-
pazlone nazionale, che a causa della crisi del-
l'agricoltura, del terremoto e della flessione
degli investimenti industriali ha visto dimi~
nuiti di 74 mila unità, nel 1968, i posti di
lavoro.

Questi, onorevoli colleghi, i frutti dell'au-
tonomia regionale; a questo porta la pretesa
di voler riformare lo Stato mediante l'attua~
zione de1le Regioni.

Le Regioni stanno così nascendo tra equi~
voci, compromessi e incognite, per un accor-
do politico di vertice e con un'azione illuso~
ria dimostrativa puramente propagandisti~
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ca. L'ordinamento regionale nasce come scel-
ta politica, anzichè come necessità di decen-
tra mento amministrativo e di più ampia e
convinta partecipazione dei cittadini alla con-
duzione della cosa pubblica. Dopo vent'anni
di attesa si accende un regionalismo di fret-
ta; e la legge al nostro esame ne è lo stru-
mento più significativo. Come le istituende
Regioni a" statuto ordinario, essa in larga
parte è una scatola vuota da riempire, per-
chè, pur di realizzare le Regioni, l politici si
sono sottratti all' ovvia necessità di predi-
sporre e di emanare le leggi-quadro e le leg-
gi di trasferimento di poteri e di stabilire co-
sa le Regioni dovranno fare, abbondando in
compenso in citazioni di generici precetti
deUa Costituzione e pretendendo di poter
precisare subito i fabbisogni finanziari e le
fonti per reperirli.

Così i primi amministratori, dopo il 7 giu-
gno, non troveranno uno statuto e dovranno
darselo entro quattro mesi; non conosceran-
no per due anni le funzioni delle Regioni,
non potranno legiferare nelle materie di lo-
ro competenza, non avranno personale: e
pertanto saranno pressochè inutili.

Per una scatola simile si sono accantona-
te altre e più urgenti riforme che dovevano
e devono essere realizzate; e ciò mentre gli
squilibri tra Nord e Sud, -tra regioni ricche
e regioni povere, persistono ed aumentano,
come è facile constatare.

Il metro più appropriato per misurare il
potere economico territoriale è, come è no-
to, quello del reddito netto prodotto da tut-
te le attività. La media nazionale si colloca
sulle 800 mila lire per abitante; ma quanta
dIsparità fra Nord e Sud! Per quattro regio-
ni (Piemonte, VaI D'Aosta, Liguria e Lom-
bardia),la media supera sensibilmente il mi-
lione di lire per abitante: sono le regioni
più indnstrializzate. Poi vengono tre regioni
che potremmo definire sufficientemente bene-
stanti, con un reddito superiore alla media,
ma non di molto: l'Emilia, la Toscana e il
Lazio. Le Venezie e l'Umbria sono vicine al
reddito nazionale medio pro capite. Segue
la schiera delle regioni povere e poverissi-
me. tutte collocate nel Mezzogiorno, oltre le
Marche. Agli ultimi gradini sono il Molise,
la Basilicata e, peggio di tutte, la Calabria

con un reddito per abitante di 386 mila lire,
che è meno della metà della media naziona-
le e circa un terzo della media delle regioni
del triangolo industriale.

Di fronte a queste situazioni così varie, ci
domandiamo quali potranno essere i risul-
18.ti della costituzione delle nuove Regioni.
Il reddito nazionale sarà avvantaggiato? E ci
si può prospettare una valida tendenza pe-
requatrice tra le varie Regioni?

L'esperienza già fatta con le Regioni gIa
esistenti a statuto speciale è; al riguardo, il-
luminante e scoraggiante. A partire dal 1951
fino al 1968, contro l'indice di aumento del
391 per cento del resto dell'Italia, relativo ai.
redditi territoriali, abbiamo ad esempio il
254 per cento della VaI D'Aosta, il 323 per
cento del Trentina-Alto Adige e il 334 per
cento della Sardegna. C'è da chiedersi che
cosa avverrà quando ogni Regione perseguirà
una propria politica economica di sviluppo.
Ciascuna di esse farà il proprio interesse e
probabilmente se ne avvantaggeranno sol-
tanto le Regioni più prospere che possono
utilizzare le infrastrutture già esistenti. Ver-
ranno comunque certamente a ridursi i fat-
tori di solidarietà e di compensàzione tra le
Regioni, con il risultato che è facile preve-
dere: che lo spezzettamento politico ammi-
nistrativo e il potere decisionale finiranno
per accentuare gli attuali divari.

E vengo al disegno di legge in esame, ono-
revoli colleghi, del quale peraltro mi limiterò
brevemente a toccare pochi punti. essendo
già stato ampiamente esaminato dai colle-
ghi della mia parte politica che mi hanno
preceduto, e in particolare dai senatori Nen-
ciani e Franza. Mi soffermerò solo su alcu-
ni punti, quindi, a cominciare dalla parte fi-
nanziaria.

Va intanto osservato in via preliminare il
contrasto di fondo tra l'insistere nell'attua-
zione deJl'ordinamento regionale e la situa-
zione di estrema difficoltà in cui si trovano
gli enti locali ~ comuni, province e regioni

a statuto speciale ~ con un aumento di de-

biti, nel solo 1969, di 685 miliardi di lire. È
in tale sitnazione che il Parlamento (si fa per
dire il Parlamento, onorevole Presidente, vi-
<;ta l'assenza pressochè totale dei parlamen-
tari della maggioranza governativa e dell'op-
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posizione di sinistra) è chiamato a dare at-
tuazione alle Regioni.

Il disegno di legge sui provvedimenti finan-
ziari, dunque, prevede, per l'attuazione delle
Regioni a statuto ordinario, un sistema di
entrate regionali fondato per 120 miliardi
su tributi definiti propri e su tributi erariali
devoluti, e per 580 miliardi su quote di tri-
butI erariali (sussidi dello Stato). Ciò sulla
base di una previsione complessiva di spesa,
ad annum, di 700 miliardi. Il sussidio statale
è attribuito mediante la creazione di un fon-
do comune costituito da una quota di certi
tributi erariali in base ai quali lo Stato ver-
sa alle Regioni dei sussidi commisurati (ar-
ticolo 8) a parametri definiti ({ oggettivi ». I
parametri, però, non sono poi così oggettivi.
Si pensi all'indice di disoccupazione per cui
lo scarto tra il massimo e il minimo raggiun-
ge a seconda dei mesi le 80 mila unità; si
pensi pure alla popolazione annuale, rile-
vata dall'ISTAT ~ come è noto ~ per stime

e non per rilevazione diretta; si pensi, infi-
ne, alla quota ~ un decimo ~ afferente alla

superficie delle singole regioni, ritenuta esi-
gua dallo stesso relatore di maggioranza, e
che non tiene comunque conto delle diver-
se esigenze connesse alla stessa diversa natu-
ra geofisica del suolo.

Tali parametri, per cui lo Stato versa 1'80
per cento circa del reddito regionale di sus-
sistenza, sono quindi sufficientemente mani-
polabili, onorevoli colleghi, con tutte le con-
seguenze politiche del caso; non solo, ma
non viene indicato alcun riferimento alla di-
stribuzione o provenienza territoriale dei tri-
buti erariali che affluiscono al fondo comu-
ne dalle 15 Regioni a statuto ordinario.

Quanto poi alla spesa di 700 miliardi ne-
cessaria per il funzionamento deJle Regioni,
essa è evidentemente irrisoria. Questo am-
montare non è che l'aggiornamento di stime
c1eJla commissione Tupini e della commis-
sione Carbone maggiorate per il deprezza-
mento della moneta.

Ora dunque a suo tempo le Commissioni,
nel calcolo di tale ammontare, si sono esclu-
sivamente basate sulla stima delle attività
che. oggi gestite dallo Stato, lo saranno do-
mani dalle Regioni; ma non hanno tenuto
conto nè. della inevitabile lievitazione delle

spese nè degli oneri aggiunti vi inerenti alle
nuove funzioni, alla nuove attività esclusi-
vamente regionali previste dall'articolo 117
della Costituzione e che non sono svolte og-
gi ad alcun livello di Governo (per esempio,
si pensi al solo problema dell'assetto terri-
toriale ).

A parte, dunque, la preoccupazione per la
evidente necessità di nuovi prossimi assai
nlevanti finanziamenti e dei nuovi tributi
che verranno a cadere sulle spalle del con-
tribuente (si confrontino al riguardo i dati
lelativi alle Regioni a statuto speciale già co-
stItuite), ne deriva che, se i 700 miliardi ve-
nissero distribuiti secondo l'attuale alloca-
zione territoriale dei corrispondenti servizi
statali, la situazione in merito ai servizi stes-
si resterebbe immutata, rendendo inutile
l'esistenza delle Regioni. Siccome però i 700
miliardi sono distributi secondo altri criteri
di perequazione (per così dire), si toglierà a
molle Regioni la possibilità di spendere al-
meno quanto per esse già spende oggi lo Sta-
to. Al fine quindi di eliminare gradualmente
gli squilibri tradizionali tra Nord e Sud, sa-
rebbe necessario far ricorso ad un diverso si-
stema tendente a garantire alle Regioni, in
cui il reddito pro capite è più basso, un fi-
nanziamento perequativo. A nostro avviso,
si dovrebbe garantire alle Regioni povere, da
parte delle Regioni con un reddito pro capite
superiore alla media dell'insieme delle Re-
gioni a statuto ordinario, un gettito pari, ad
esempio, alla frazione del 30-40 per cento
della eccedenza rispetto alla media stessa.

Una quota pari alla predetta frazione, gm....
duata secondoi,l relativo fabbisogno, dovreb-
be essere devoluta anche da parte dello Sta-
to in favore delle reg,ioni il cui reddito pro
capite è inferiore alla media generale. Per
evitare poi che il continuo intervento ddlo
Stato e delle Regioni ricche si trasformi in
una perpetua forma di assistenza a fondo
perduto e, quindi, pure per rendere dinamici
i termini dello scambio regionale, si dovreb-
be stabilire che i contributi di cui sopra ven...
gano assegnati in conto capitale, vale a dire
vengano assegnati con legge aMe singole Re-
gioni secondo i progetti d'intervento predi-
sposti nei piani regionali, vincolandone ,la
destinazione in base ad indici fisici di di-
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sponibilità, di infrast,rutture e di prestazione
di servizi stabiliti dal programma economico
nazionale.

Leggi quadro, articolo 17. Le Regioni na-
scono,come già aocennato, senza queste leg-
gi che secondo l'articolo 117 della Costitu-
zione devono indicare alle Regioni i limiti
dei p)~incìpi fQlndamentali entro i quaH le
Regioni stesse possono eserdtaDe l,a funzio-
ne legislativa ndle materie di lOiro competen-
za. Il Governo si impegna ad emanare que..

ste norme entro 2 anni, dopo di che le Re-
gioni saranno libere di muoversi. Una bella
maniera di interpretare lo Stato di diritto
e di riformare lo Sta.to partendo da queste
Regioni!

Tl'asferimento alle Regioni di personale
dello Stato: l'attuale riforma dello Stato
in senso regionale viene a combinarsi con
un'altra riforma di fondamentale importan-
za, quella della burocrazia centrale ormai
già avanti nella sua strada.

Presidenza del Presidente FANFANI

(Segue D I N A R O). Le due riforme
si pongono su di un piano cQlntraddittorio.
Infatti, mentre quella sulla burocrazia con-
siste nel congelare l'attuale ordinamento di-
casteriale e nel soddisfare, per quanto Isi può,
le aspirazioni di carriem e di retribuzione
degli impiegati, l'ordinamento r.egionale im-
plica lo sventramento funzionaI e dei Mini-
steri con un abbondante trasferimento di
oompetenze e di impiegatia:i nuovi organi-
smi di governo locale. In questo senso i Mi-
nisteri più minacciati sarebbero quello del-
l'agricOiltura, i cui compiti verrebbero ri-
dotti allo studio e a una vaga programma-
zione; quindi quello dei lavori pubblici, am-
putato degli uffici periferici (Genio civile e
Provveditorato alle opere pubbliche); del-
l'industria, che perderebbe ogni competenza
sulle Camere di commerdo; del turismo, pri-
vato degli enti provinciali per il turismo;
della sanità (con riferimento ai medici pro-
vinciali), e infine dell'interno e della publi-
ca istruzione cui verrebbero tQllte rispettiva-
mente la direzione generale dell'assistenza
degli enti lomli, con ripercussioni sensibili
anche sulle prerogative dei prefetti, e la di-
rezione generale dell'istruziQlne professiona-
le. nonchè l'ispettorato per l'assistenza scola-
stica.

Ora dunque ci vorrà del bello e del buono
per convincere i,l personalle statale, appena
sistemato con i nuovi gradi e con i nuovi

stipendi, a lasciare i,l posto ,e ad aocettare un
diverso impiego.

Non si comprende affatto perchè, per rea-
lizzare il decentramento amministrativo, oc-
corra necessariamente basarsi su enti di nuo-
va creazione, cioè sulle Regioni, e non invece
~ prima cosa da fare ~ su di un risanamen-
to della Pubblica amministrazione attraverso
i suoi organi decentrati già esistenti, e cioè
suJle provincie collaudate da un secolo di
esperienza.

La provincia, ente autarchico, venne crea-
ta come ente intermedio, oome ponte di pas-
saggio dal comune allo Stato, costituendo
un insieme organico di capillarizzazione del
potere centrale; in sostanza la provincia è
queJlo che taluni regionalisti, ad esempio i
repubblicani, vorrebbero che diventa'sse la
Regione, con la differenza che questa si deve
creare dal nulla ed è un ente polit.ico.

In verità la posizione dei repubbli<Cani ~

mi si consenta !'.inciso ~ è .senz'altro singo-
lare e merita un breve commento. Più reali-
sti del re, infatti, i repubblicani auspicano,
aUraverso un'eventuale revisione del dettato
costituzionale, il r1dimensionamento degli
enti locali a favore della vitalità delle costi-
tuende Regioni. Come a dire, dato che le at-
tribuzioni loro affidate dal costituente po~
trebbero interferire con quelle di provi.ncie
e comuni, come di fatto avviene, e dato che
cluindi le Regioni stesse in molte delle loro
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funzioni potrebbero presentarsi come dop-
pioni rispetto ad organismi statah preesi-
stenti, ciò che è senz'altro vero, v.or,rebbero
i repubblicani far sopravvivere le une, esau-
torando le altre. Togliamo quindi agli enti
locali ~ e più in particolare alle provincie ~

la ragione della loro esistenza e attribuiamo-
la in toto alle Regiani. Co.me se, canside-
razioni politiche a parte, questo fosse strut-
tura,Imente possibHe.

La differenza che intercede t'l'a H sistema
deIle Regioni autonome e quello delle provin-
CIe anche fortemente decentrate dello Stato
unitario è così ampia e profonda da non
consentire che i due sistemi vengano cansi-
derati quali due sottospecie di uno stesso ti-
po di Stato, l'unitario.

Nello S1ato unitario la provincia costitui-
sce in ogni caso una ciDcoscrizione ed una
entità semplicemente amministrativa che lo
Stato orea,riconosce o.d anche sopprime in
rispo.ndenza a criteri di o.pportunità suoi,
determinati da,11a valutazione degli interessi
generali e non da quelli particolari della pro-
vincia; i quali ultimi possono anzi addirittura
essere completamente sacrÌ1ficati.

Nel sistema delle Regioni autonome, inve-
ce, la Regione non costituisce soltanto un'en-
tità amministnativa, ma anche un'entità po-
litica: assume cioè una pro.pria individuahtà
e una propria volontà che sta, se pure co.n
subo.rdinazione, di fronte a queUa dello Sta-
to, e che lo Stato non può so.pprimere o vio-
lare fin quando dura in vita la Costituzione.
In questo sistema ,la Regione ha anzitutto
un diritto che può chiamarsi diritto all'esi-
stenza; diritto che non compete alle coUet-
tività consimili esistenti nel seno degli Stati
unitari.

Ciò vale anche a dire che provincie e Re-
gioni sono portatrici ciascuna di interessi
differenti: la provincia di quelli dello Stato,
unitariamente co.nsiderato; la Regione dei
propri interessi particolari.

Assodato questo, la propo.sta repubblica-
na risulta per noi inaccettabile, superficiale
ed 3JnacronistÌca.

Un'ultima osservazione sul disegno di ,legge
all'esame riguarda l'articolo 11. Com'è no-
to, H testo del disegno di Tegge prevede che
le foreste dello Stato vengano suddivise tra

le istituende Regioni. Ad illustrare 10 spropo-
sito che questa norma contiene, può bastare
l'esempio del Commissario di Governo il
quale, all'inizio di quest'anno, in Sicilia, ha
impugnato davanti alla Corte costituzionale
un provvedimento della Regione siciliana
con cui venivano destinati ad uso di pascolo
terreni predisposti per il rimboschimento.
Come dimostrano i Paesi a castituzione fede-
rale (Stati Uniti, Svizzera, Repubblica fede-
rale tedesca, eccetera) in cui un'altissima per-
centuale della superficie forestale è di pro-
prietà demaniale, le toreste rappresentano il
punto centrale di una politica di difesa del
suolo, e questa po.litica no.n può essere vista
che con .occhio unitario e nazio.nale.

Quante volte lo Stato è dovuto intervenire
per salvaguardare foreste comunali da tagli
distruttori, decisi per colmare disavanzi di
bilancio! Purtroppo è prevedibi,le che ad un
simile scempio si arrivi con la regiona1izza-
zione delle foreste. Oggi accorre accrescere
il bosco, anche per impedire che i terreni di-
lavino rovinosamente, come già è avvenuto
specie neU'Appennino e in particalare in Ca-
,Iabria.

D'altra parte, la politica agraria sta diven-
tando più euro.pea che nazio.nale. Di fronte
a questo dato di fatto che già di per sè ren-
de anaoronistica e dsibile ,la riforma regio-
nale, le singole Regioni, ben lontano dal po-
ter disporre liberamente della destinazione e
deU'uso delle foreste, ormai sottratte ad ogni
controHo dello Stato, dovranno invece appE-
care i princìpi comunitari dell'agricoltura,
i quali, come è ben noto, vengono :recepiti
COn forza di legge dagli Stati costituenti il
MEC. Questa semplice considerazione do-
vrebbe far cadere tutti gli arg.omenti a favo-
re delle tesi regionalistiche.

Recentemente Mario Missiroli, rifacendasi
anche co.n efficace polemica a ciò che To-
gliatti aveva scritto co.ntro l'ordinamento re-
gionale, citava una frase, di Togliatti appun-
to, secondo cui con le Regioni ({ faremo le fat-
to.rie collettive in Emilia e manterremo il
latifondo in Sicilia )}.

Con questa osservazione, .onorevoli coMe-
ghi, vorrei conoludere. Ma mi so.vviene di
Carducci e preferisco, fra tanta poesia re-
gionalistica racchiusa nel disegno di legge
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al nostro esame, chiudere cpl poeta: «Re~
pubblica! Repubblica 1n Italia vuoI dire le
Repubbliche. E le Repubbliche vogliono dire
debolezza interna e guerra civirLe, pl1epande~
ranza st,raniera ed egemonia; e pO'i la bene~
diziane del Santo Padre ». Grazie. (Applausi
dall' estrema destra).

P RES I D E N T E. Rinvio il seguito
della discussione ad altra seduta.

Svolgimento di interrogazione

P RES I D E N T E. L'ordine del gior~
no reca ,lo svolgimento di una interrogazione
del senatore Nencioni. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , Segretario:

NENCIONI. ~ Al Presidente del Consi~
glio dei ministri ed al Ministro dell'inter~
no. ~ Con riferimento:

alla cdminale azione svolta da elementi
comunisti il 18 aprile 1970, in Genova, nel
corso di un aHollato comizio dell'onorevole
Almirante, segreta<rio nazionale del MSI, di
fronte a farze di polizia presenti ed inerti
per OIltre venti minuti;

alla volantà di distUJ:1bo ddla manife~
stazione e di offesa aWincolumità de,l,le per~
sane;

ai numerosi feriti, anche g,ravi, a causa
del lancio di bottiglie colme di sabbia;

alla morte del giovane aperaio Uga Ven~
turini, di 33 anni, che ,lascia ,la moglie ed un
figlio di quattro anni e i veochi genitori che
erano a suo carico, morte sopravvenuta il 10
maggio per complicazioni seguite ad infas~
samento traumatico del parietale sinistro,
oon parestesia dell'arto superiore destro;

alla disinformazione della stampa e
della RA.I~TV, che attribuiscono menda~
Icemente il fatto a scontri tra opposti
estremisti,

si chiede di conoscere con urgenza:

perchè, ma,lgrado la previsiane del~
l'evento, dato l'annuncio dell'azione crimi~
nasa diffusa ,loca,lmente clan 'interferenza sul~
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le trasmissioni CÌil1colari RAI~TV, non si prov~
vide, da parte del questore, a prevenire i £at~
ti ed a garantire così la libertà di pa'rola e
l'incolumità delle persone;

perchè, all'inizio dell'razione, le forze

dell' ardine rimasero inerti finchè ,le pietre e
le battiglie cantinuarono a cadere sulla fal-
la e sul pako dell'aratare, fer,enda, tra gli al-
tri, l'interrogante;

quali ordini paralizzanti furana dati o
subìti e per quali intimidazioni politiche;

se dopO' l',assassinio dell' aperaio Ven-
turini ritenganO' di mantenere le forze del-
l'ordine ed i questari in grado di nan ope-
rare per evitare luttuosi incidenti e garanti-
re il diritto di manifestazione civile e politi-
ca. (int. al'. ~ 1608)

P RES I D E N T E. Il Governa ha fa~
coltà di rispandere a questa interrogazione.

RES T I V O , Ministro dell'interno. Si-
gnaI' Presidente, anarevoli senatari, ancara
una volta, came MinistrO' deLl'interno, sono
chiamato a riferire al SenatO' su un grave
fatta di violenza che ha determinata ,la malr~
te di un giavane.

Nell' esprimere a name del Gaverna il sen-
timentO' del più vivo cordaglia alla famiglia
delrla vittima, desidero riaffermare davanti
a quest'Assemblea la nostra volantà di tute-
lare nella maniera più ferma la libertà di
tutti e la nostra decisa condanna di ogni sa~
praffaziane.

Il sacrificio di un'altra vita umana sia di
monito seveI'a per tutti e ognunO' possa trar~
re da questa triste vicenda ragione di unrin~
navata impegno ad adaperarsi per garantire
in ogni circastanza il rispetta delle condizio~
ni essenziali deUa pacifica e civile convivenza
umana.

E vengo subito ai fatti. Nel tarda pomerig~
gira del 18 aprile scorsa il Segretario nazio-
nale del Mavimento saciale i,taliano, onoreva~
,le Almirante, ha tenuta un comizio nella cen~
trale Piazza Verdi di Genova. Durante 10 svol~
gimenta di questo comizio, un gruppo di
circa 300 estremisti, per la maggior parte
anarchici e filocinesi, si portava dietro il
palco dell'aratore nel tentativo di disturbar~
lo. Ne seguivanO' uno scambio di invettive e
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di minacce prima e dopo lanci di pietre e di
bottiglie. Rimanevano feriti due sottuffidaJi
di pubblica sicurezza appartenenti al repar~
to schierato a difesa del paleo dell'oratme e
due iscritti al Movimento sociale itahano.
Anche il senatore Nencioni veniva colpito da
un sasso, riportando una lesione.

r feriti venivano soccorsi e accompagnati
all'ospedale. Qui, mentre i due sottufficiali di
pubblica sicurezza e uno dei due appartenen-
ti al Movimento sociale italiano venivano
giudicati guaribili in otto giorni, l'altro, Ugo
Venturini, di 32 anni, operaia, veniva fÌico~
verato in ospedale con prognosi riservata
per ferita lacero~contusa, frattura e infossa~
mento dell'ossa parietale sinistro.

Nei giorni successivi le condizioni del V,en~
turini si aggrav,avano. Sottopasto ad opera~
zione chkurgica nella clinica universitaria
di neurochirurgia il 27 aprile, veniva trasfe~
rito al centro di rianimaziane per sopravve~
nuta infezione tetanica e decedeva aille ore
18,15 di veneJ1dì 10 maggia. n giovane :lascia
la moglie, un figlio di cinque anni e i genito-
ri, dei quali costituiva l'unico sostegno eoo~
nomico.

È nostro doveI'e e nastro deciso impegno
individuare ,le circostanze che hanno portato
al tragico episodio e aocertare ,ogni responsa~
bilità. Le indagini, ,immediatamente iniziate,
sono in corso.

Debbo smentire che la questura di Geno-
va non abbia adottato tempestivamente mi-
sure per prevenke incidenti in accasiane del
comizio dell'anorevole Almirante. Lo ha ri~
consduto, del resto, lo stesso onarevole Al~
mirante nel suo articolo, ,pubblicato dal ({ Se-
colo », del 23 aprile. In Piazza VeI'di erano
infatti presenti imponenti forze dell'ordine.

Non è neppure esatto che il palea dell'ora~
tore fosse stato lasciato senza protezione. In~
fatti, come ho già detto, furono proprio due
sottufficiali del reparto di pubblica sicurezza
schierato a difesa del paleo ad essere 'rag~
giunti, insieme ai due espanenti missini, dal
lancio di pietre e bottiglie.

Le forze di polizia non sono rimaste iner-
ti di fronte alla violenza dei disturbatori, ma
sono intervenute per ristabilive l'ordine, tan-
to che l'oratare portò a termine i,l camizio.

Ripeto che le indagini, immediatamente

avviatè allo scopo di identifi,care gli autori
degli atti di violenza, hanno consentito che a
un primo rapporto ,all'autorità giudizia,ria,
presentato subito dapo i fatti, seguissero, nei
giorni suocessivi, accertamenti più circostan~
ziati sotto la personale direniane del magi-
strato inquirente. Sono state acquisite foto-
grafie e riprese cinematografiche che sono
attualmente oggetto di attento esame.

Questi sano i fatti, che ci vengono confer~
mati dalle testimonianze acquisite.

È stato detto che si sarebbe dovuto prooe-
dere con interventi più drastici. Respingo
questa tesi. Le forze di polizia s,i trovano
spesso in situazioni nelle quali 10 svolgimen-
to dello'ro compito, che esse sempre assolvo-
no, di asskumre il regolare svolgimento di
manifestazioni pubbliche si presenta assai
difficile, spede quando la oontrapposizione
dei gruppi lascia intravvedel1e la possibihtà
di scontri violenti che coinvolgono ,la falla
dei presenti.

Nel caso di Genova bisogna anche consi-
deTaire che il gmve ferimento del gi'Ùvane
Venturini avvenne a causa di un lancio a di-
stanza. L'inchiesta giudiziaria dirà la parola
definitiva sul tragica avvenimento. La nostra
coscienza democratica si ,ribella ancora una
volta di fronte a ogni tentativo e fatta di vio-
lenza. Le iniziative preol'dinate al turbamen-
to della libera dialettica democratica sono
altrettante offese ai prindpi sui quali si fon-
da la nostra società e nei quali orediamo.

Caloro i quali pensassero che i,l nostro pro-
fondo rispetto per la libertà di tutti possa
comportare atteggiamenti arrendevoli nei
confmnti di chi ,offende ,l'ordine democrati~
co sappiano che non ci può essere, non ci
sarà nessuna toUeranza per costora. Agire-
mo con la decisione che la nostra respansa-
bilità ci impone.

Questo è i,l nost'ra dover,e. Ma non è s'Ùlo
dovere del Governo: tutti, partiti, slindacati,
associazioni, singali cittadini, dobbiamo sen~
tirci impegnati a contrastare decisamente ~

come ha affermato di recente il Presidente
del Consiglio ~ !'insorgere di situazioni di
vialenza che sconvalgono la coscienza pub-
blIca, turbano la pace civile, confondono le
responsabiilità e mettano a dura prova il già
pesante compito delle forze dell'ordine.
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Si tratta di salvaguardare il tessuto civile
che abbiamo così faticosamente rioostruito.
Si tratta di bandire una volta per sempre lo
spirito di sopraffazione dalla vita sociale af.
finchè il nostro Paese possa continuare i,l suo
cammino neIla pace e neUa hbertà.

N E N C IO N I. Domando di paI1lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

N E N C ION I. IUustre Presidente,
onorevoli coLleghi, ,lasciate prima di tutto che
io rivolga un pensiero riverente ad un gio~
vane operaio morto nel fiore degli anni la-
sciando un bambino, la moglie, e vecchi, vec-
chissimi genitori di cui era il sostentamento.
Lasciate anche ~ e non vi sembri un para-
dosso ~ che io mandi un saluto aMe forze
dell'ordine nei 10m componenti, perchè di
que1lo che è avvenuto a Genova, anor,evole
Ministro, (di cui sono stato ~ mi vergogno

di dire, di fronte ad un morto, vittima anche
io ~ testimone di tutta Ila dinamica, avendo
visto colpire e cadere il povero Venturini che
era a qualche metro dal palco dell'oratore)
non sono responsabiU, essendorespOlnsabili
caloro che hanno dato degli oI1dini paraliz~
zanti.

I fatti, onorevole Ministro, si sono svalti
come eUa ha esposto, e sotto questo profilo
io, testimone oculare, non ho alcun ,rilievo
da fare; ma sulla questione degli oI1dini,
O'norevole Ministro, la pregherei di fare una
indagine veramente approfondita, pur es~
sendo forse un ingenuo a chiederle que-
sto, dal mO'mento che ella conosce esatta-
mente, o almeno il capo della polizia co-
nosce esattamente, gli ordini che sono stati
dati. Infatti, contrariamente a quanto ha
ripO'rtato il giornale della Democrazia ori-
stiana avanti ieri, falsando completamente
la verità, la cinematica dei fatti è la se-
guente: l'aratO're ha cominciato a parJa1re;
vi era una grande folla davanti al paleo; vi
era un gruppo di estremisti, che lei qualifi-
ca anarchici e Elocinesi. Evidentemente
sono stati individuati. Cantavano «bandie~
ra rossa )}e non mi risulta che gli anarchici
ed i filocinesi cantino questa oanzone. Ave-
te voluto salvare i comunisti: ormai è un

vostro compito istituzianale. Avete seguito
plObabilmente le idee di Ciriaco De Mita
nella sua concezione di un patto costi,tuzio~
naIe che cristallizzi le forze ai fini della
dinamica politioa. Ma questo, onorevole Mi~
nistro, è estraneo: cantav,ano ({ bandi,era
lDossa)} ed erano molto probabilmente co~

munisti e socialisti. Avevano preannunciato
azioni diDette ad uccidere con due mezzi
di diffusione: attraverso l'inserimento con
una trasmittente nelle trasmissioni circo-
lari televisive di tre giorni prima ed attra-
verso dei manifesti sovrapposti sui mani~
festi che annunciavano il comizio. Preannun-

ci'O di morte: «vi uccideremo)} era scritt'O.
E queste trecento persone, che si vedono
chiaramente in un fHm che è stato girato
dal paleo dell'oratore, si trovavano lì con
tono minaociO'so prima dell'inizio della ma~
nifestazione. Noi li abbiamo visti, come li
ha visiti chi dirigeva l'ordine pubblico, ca-
rabinieri e guardie di pubblica sicurezza,
presenti in numero imponente, che però non
fecero nulla per tutelare quella difesa dei
cittadini che io qui tante volte ho invocato.
Non si mossero, malgrado il preannuncio e
l'espressa volontà di uccidere. Gli aggresso-
ri erano pronti a cento metri dal palco del-
l'oratore con delle borse, con dei bastoni, con
dei mezzi mattoni in mano e con sacchetti di
bottiglie di coca-cola.

Io mi domando, anorevole Ministro ~

e l'ho chiesto nella mia interrogazione ~

quali ordini paralizzanti furono dati o su-
biti, e per quali intimidazioni politiche. Se
i,l questore è responsabile moralmente in-
fatti lo è perchè ha "ricevuto un ordine. Co~
mosca bene i.l questore di Genova e so che
non avrebbe permesso una situazione simile
se non avesse avuto dal capo deHa polizia
un ordine ed una telefonata paralizzanti.

Eoco il punto della situazione. Mi spia-
ce, in un momento che io sento con pro-
fonda commozione, ricordare altri fatti. Ma
ad esempio, quando <l'onorevale Almirante
tenne il suo primo comizio elettorale a Mi-
,lana, pur non essendoci alcuno che minac-
ciasse uomini e cose, la polizia caricò la fol-
la che usciva dal teatro (anch'io fui sbattu-
to contro una edicola mentre uscivo dal
teatro) per un processo alle intenzioni, per
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evitare, si disse poi, che si facesse un cor-
teo che nessuno aveva pensato ed av,eva ini-
ziato a fare. Cinquemila persone furono ca-
ricate in un modo selvaggio, con dolore de-
gli agenti dell'ordine che dovettero obbe-
dire a comandi loro imparticti.

Ebbene le imponenti forze di polizia che
hanno subìto il lancio de1le pietre e delle
bottiglie ~ vi sano stati anche dei feriti e
lo si vede dai frlms in cui appaiono ca~abi-
nieri ed agenti che si debbono riparare dai
sa<;si, dalle pietre, dai mattoni e dalle bot-
tiglie che arrivano da 50 metri ~ avrebbero
potuto molto semplicemente circoscrivere,
fermare e consegnare alla giustizia puniti-
va i ~esponsabiH che avevano preavvisato
la loro volontà di uccidere. Perchè invece
furono paralizzate, onorevole Ministro? Per-
chè gli fu dato l'ordine di presentarsi in
servizio nan con i caschi ma con i berretti
di feltro? Perchè all'inizio della manifestazio-
ne ~ perchè tutto è avvenuto all'inizio, il
Venturini è morto all'inizio ed all'inizio io
sono stato ferito ~ non si è impedito a que-
sti 300 elementi giudicati estremisti di con-
tinuare ad operare, tanto che l'onorevole
Almirante continuò ill suo comizio rivolto
verso di essi dicendo: «Ecco l'Italia che voi
volete! l'Italia che un Governo imbelle of-
fre agli italiani! »?

Così ci sano stati quattro, cinque, dieci,
quindici feriti che si sona fatti medicare
negli uffici della federazione provinciale il
cui esponente è un noto medico g,enavese.
Molti versavano sangue dopo il comizio. Co-
sì abbiamo operato, come le forze dell'ar-
dine, per scansare sassi e bottiglie. Se c'era
una situazione in cui una carica ordinata
poteva avere degli effetti salutari per con-
segnare alla giustizia ,punitiva i responsabiH
quello era H momento. Ma gli agenti del-
l'ordine nO'n si mossero. Solo dopo, quan-
do il sangue corr.eva e furono colpiti gli
agenti, allara questi si mossero lentamente,
lasciando però a debita distanza davanti ,al-
la staziane a 150 metri i 300 individui tra i
quali una mano omicida.

I commissari tolsero le fasce tricolori dal-
le tasche, ma le tennero in mano.

Ecco la realtà! Ma vi è un altro fatto, ono-
revole MinistrO'.

A Milano, si è lasciato libero uno pseudo
studente, Capanna, organizzatore di estre-
misti, di soorrazzare per tutta la città do-
po che, la settimana prima, le stesse forze
dell'ardine erano state assalite con quelle
bottiglie ,Molotov esistenti nell'uni,versità la
cui presenza in quel luago io avevo denun-
ciato in questa Aula proprio a lei, signor
Ministro, da questo microfonO'.

Le forze dell'ordine hannO' dovuto dpie-
gare sotto il lancio di bottiglie Molotov (le ve-
rè bottiglie Molotov fatte con alcool etilico,
benzina e sigillate).

La settimana dopo, questi stessi signori,
capeggiati dal signO'r Capanna, che nessuno
ha fermato, nessuno ha arrestato, hanno
ottenuto l'autorizzazione, da parte del capo
ddla polizia venuto appositamente a Mi-
lano, di sfilare in corteo per le strade di
quella città il 10 maggio. Il questore di Mi-
lano ha chiesto mHle agenti di rinforzo e
voi glieli avete mandati.

Ora io vi domando (non mi lamento di
questo: ciascuno si difenderà come patrà):
perchè a Genova le ingenti forze ddl'ordine
non hanno ricevuto l'ordine di operare, di-
fende~e il diritto alla vita ed alla incolu-
mità? Infatti ella, signor Ministro, non può
pensare che dei carabinieri e delle guardie
di pubblica sicurezza stiano impalate die-
tro il pa1co e si lascino bersagliare da 300
individui armati di bottiglie, di sfere, di
fionde, di mattoni e di altri corpi cantun-
denti.

Che era avvenuto un fatto di grave entità
e 'Che vi era un operaio colpito gravemente
si seppe subito e lo seppe anche chi coman-
dava le forze dell'ordine, il dottor Cata-
lano, perchè il Venturini, che era davanti al
palco dell'oratore, davanti ai miei occhi fu
calpito e fu a'Ccompagnato all'ospedale da
due carabinieri.

Pertanto la gravità dell'incidente apparve
immediatamente ed io, cittadino, parlamen-
tare, mi domandavo proprio quel che ho
scritto nella mia interrogaziane, assia quale
ordine paralizzante è stato dato a queste for-
ze dell'ordine che lasciavano che dei crimi-
nali insultassero la città di Genova, l'Italia,
la demacrazia attraverso episodi di vialen-
za sterminatrice che av:evano annunciato,
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come avevano annunciato la volontà di uc~
cidere, ed hanno ucciso.

Non importa se è caduto uno o se sono
state ferite 10 o 15 persone: potevano cade~
re deCIne e decine di persone, perchè la
folla dinnanzi al comizio dell'onorevole Al~
mirante ha saputo evitare il peggio.

Onorevole Ministro, ciò che mi ha fatto
veramente male ~ ed eoco il mio sa,luto all~

le forze dell'ordine ~ è stato vedere questi
uomini paralizzati, che con lo sguardo 'Ci
chiedevano: perchè? Lo chiedo oggi a lei.
È l'unica oosa che io vorrei sapere. Il Presi~
dt,nte di questa Assemblea più volte mi ha
detto ~ di fronte ad una mia frase: i cittadi~
ni dovranno cercare una propria difesa ~:
si lasci, in un regime democratico parlamen~
tare e di libertà, alle forze dell' ordine la
tutela dell'ordine pubblico. Io sono d'ac~
corda, onorevole Presidente, ma non ci de~
vano essere .ordini paralizzanti, perchè nes~
suno di noi inutilmente è votato alla morte
e al sacrificio, e specialmente in un periodo
elettorale, non vorrei far differenze, in cui c'è
un certame democratico, in cui debbono pre~
valere le idee e il convincime:Qto. La violen~
za a Genova è di casa, ci ricorda il 1960. Si
disse nel 1960 che i criminali di piazza De
Ferrari rappresentavano i cittadini che di
fronte a dei ritorni, avevano reagito c~me
avevano creduto e come avevano potuto.
AJlche oggi, onorevole Ministro, i criminali
hanno agito come hanno creduto~ e hanno
potuto. Hanno agito ancora con la violenza
uccidendo, e le forze dell'ordine paraliz~
zate ai miei occhi rappresentavano quell'Ita~
lia che noi non vogliamo, l'Italia in preda
alla violenza, l'Italia in preda ai comunisti
ciechi, biechi assassini, come lo sono stati
a Praga, come lo sono stati in tutte le con~
trade che hanno irrorato di sangue per im~
padronirsi del potere. Grazie, signor Presi~
dente.

P RES I D E N T E. Lo svolgimento
dell'interrogazione è esaurito.

Annunzio di interrogazioni

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

M A S C I A L E, Segretario:

FABRETTI, TOMASUCCL ~ Al Ministro
dei trasporti e dell'aviazione civile. ~ Per
sapere per quali motivi la Direzione delle
Ferrovie dello Stato non provvede ad aumen~
tare le carrozze viaggiatori dei treni in par-
tenza da Roma, specie nei giorni che prece-
dono le festività, e quali provvedimenti ur-
genti il Ministro intende adottare per evita~
re gravi disagi ai viaggiatori e danni e discre-
dito alle Ferrovie dello Stato e per impedire
che si rinnovi l'incresciosa situazione verifi-
catasi nel treno delle 14,20 Roma~Ancona del
30 aprile 1970, nel quale, per mancanza di
sufficienti vetture, centinaia di viaggiatori di
la e 2a classe, tra cui vecchi e bambini, pur
avendo pagato il regolare biglietto, hanno
dovuto viaggiare in piedi, stipati nei corri~
dai con bagagli e valigie, mentre altri viag~
giatori, già in possesso del biglietto, hanno
dovuto rinunciare al viaggio. (int. or. -
1622)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

SEMA. ~ Al Ministro della pubblica istru~
zio ne. ~ Molti genitori e moltissimi studen~
ti delle scuole medie della provincia di Trie-
ste ed anche di altre zone della regione
Friuli~Venezia Giulia hanno giustamente pro~
testata contro il fatto che nei loro istituti
la Resistenza non è stata ricordata in questo
25° anniversario; e ciò è più grave per il ca-
rattere della ricorrenza di quest'anno e per~
chè esisteva in merito una circolare mini-
steriale.

Si chiede pertanto di conoscere l'elenco
delle scuole che hanno rispettato e di quelle
che non hanno rispettato le indicazioni loro
fornite, le misure prese dai presidi e dal
provveditore agli studi e che co!)a si inten-
de fare al riguardo prima che sia chiuso
l'anno scolastico. (int. scr. ~ 3528)

ALESSANDRINI. ~ Al Ministro della

pubblica istruzione. ~ Premesso che con

regolari istanze, inoltrate tramite il Provve~
dito rata agli studi, l'Amministrazione pro-
vinciale di Varese ha chiesto per l'anno sco-
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lastico 1970~71 l'istituzione delle seguenti
scuole:

a Varese, un Istituto di tecnologia per i
rami delle materie macromolecolari e tes~
sili;

a Busto Arsizio, un Centro di ricerca
scientifica e tecnica per !'industria tessile e
presso l'ITIS nuove sezioni per periti chi~
mici e per periti confezionisti industriali'

a Sesto Calende, una sezione staccata
dell'ITIS di Gallarate;

a Laveno Mombello, una sezione stac-
cata dell'ITIS di Varese;

a Gavirate, una sezione staccata del~
l'ITIS di Varese;

a Busto Arsizio, una sezione per i pro~
grammatori su mezzi elettronici presso lo
Istituto tecnico commerciale statale;

a Varese, una sezione per periti azien~
dali e corrispondenti in lingue estere pres~
so l'Istituto tecnico commerciale statale,
oltre la trasformazione in sede autonoma,
in Luino, dell'attuale sezione staccata del
liceo scientifico di Varese,

l'interrogante chiede di conoscere quali
provvedimenti il Ministro abbia adottato o
intenda adottare in ordine alle domande
avanzate, che rivestono fondamentale impor~
tanza per il razionale sviluppo della pubbli~
ca istruzione nella provincia di Varese. (int.
scr. ~ 3529)

MAGNa. ~ Al Ministro dell'agricoltura e

delle foreste. ~ Per sapere se e quando sarà
provveduto, da parte del Consorzio per la
bonifica montana del Gargano, con sede in
S. Marco in Lamis, alla costruzione della
strada «Bianca» interessante diverse con-
trade dell'agro di S. Giovanni Rotondo.

L'opera è vivamente attesa da centinaia
di contadini. (int. scr. - 3530)

BRUSASCA. ~ Ai Ministri delle parteci~
pazioni statali e del tesoro. ~ Per sapere se,
ai fini della difesa del reddito fisso garantito
dallo Stato, il Governo, in aggiunta alla già
apprezzabile decisione, a favore dei piccoli
sottoscrittori, di limitare le assegnazioni pro
capite delle azioni della Banca commerciale

italiana, del Credito italiano e del Banco di
Roma, poste in vendita a seguito della loro
quotazione, in Borsa, non ritenga opportuno
f2..r prescrivere che, nell'accogliment..> ddie
domande, pur nei limiti fissati, sia tenula
presente nei modi opportuni da fissare la
cPUdizione di obbligazionista del sottoscrit~
tore. Onto scr. ~ 3531)

MINNOCCI. ~ Al Ministro dei lavori pub~'
blici. ~ Per conoscere l'esito dell'inchiesta
promossa dal suo Ministero a carico della
Amministrazione comunale di Aprilia in me-
rito ad irregolarità di carattere urbanistico
che si sarebbero in tale comune verificate.
(int. scr. ~ 3532)

CUCCU. ~ Ai Ministri dei lavori pubblici

e del tesoro ed al Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone de~
presse del Centro~Nord. ~ Premesso:

che, in corrispondenza dell'approvazione
del progetto di massima e dei progetti ese~
cutivi delle opere relative alla prima fase
di attuazione del porto industriale di Ori-
stano, che prevedono una spesa di lire
17.970.767.000, sono stati finora approvati
e finanzÌati appena 2 progetti esecutivi, per
un importo complessivo di lire 4.595.432.355,
con finanziamento uno della Cassa per il Mez-
zogiorno e l'altro della Regione sarda;

che gli appalti e la direzione tecnica dei
lavori portuali finanziati dalla Cassa per il
Mezzogiorno e di quelli a finanziamento mi~
sto Cassa~Regione sono stati finora affidati
al Ministero dei lavori pubblici ~ Direzione

generale delle opere marittime ~ ed all'uf~
ficio del Genio civile per le opere marittime
di Cagliari, anche per ragioni di spesa (non
superiore all'l per cento per i lavori finan~
ziati dalla Regione e nessuna spesa per quel~
li finanziati esclusivamente dalla Cassa) ol~
tre che per un riferimento elementare alla
natura di detti organi, che possiedono una
organizzazione tecnica ed amministrativa
idonea a tali compiti, in quanto apposita~
mente costituiti ed operanti,

si chiede di conoscere:

1) se risponde a verità che il Consor~
zio per il nucleo di industrializzazione del~
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l 'Oristanese ha chiesto per sè la concessione
dell'appalto e della direzione tecnica delle
opere in argomento;

2) qu~li motivazioni sussistono a so~
stegno della maggiore spesa derivante dalla
concessione di cui sopra, che comporterebbe
l'erogazione al nucleo suddetto di una per-
centuale deU'l1 per cento sull'importo com~
plessivo dei finanziamenti a titolo di rimbor~
so spese generali e tecniche, pur non essen~
do esso dotato di nessuna organizzazione
specifica, nè amministrativa nè tecnica;

3) quali garanzie possono ed inten~
dono dare all'opinione pubblica i Ministri
in indirizzo, a copertura dei rischi di vario
ordine connessi con la concessione più volte
ricordata;

4) quale utilità deve presupporsi nel
beneficio delle operazioni di appalto e della
direzione dei lavori, così benevQlmente ac~
cordato al nucleo di industrializzazione del~
l'Oristanese, almeno in rapporto all'accele-
razione dell~ « fasi di attuazione» e dei pro'
getti esecutivi del porto di Oristano e ad
una più congrua dilatazione dei relativi at-
tuali finanziamenti, stando ai quali la sola
p~ima fase di attuazione ~ presumibilmen~

te non funzionale ~ esigerebbe non meno
di 15 anni per essere avviata a compimento.
(int. scr. ~ 3533)

VERRASTRO. ~ Ai Ministro della pub-
blica istruzione. ~ Per conoscere per quali
motivi ancora non sia stato bandito il con~
corso per le presidenze disponibili negli isti-
tuti magistrali e nei licei.

Se si considera che l'ultimo concorso risa~
le al 1965,si deve ritenere che il numero del-
le presidenze libere sia tale da giustificare il
bando del nuovo concorso. (int. scr, ~ 3534)

Ordine del giorno
per la seduta di lunedì 11 maggio 1970

P RES I D E N T E. Il Senato tomerà
a riunirsi in seduta pubblica lunedì Il mag~
gio, alle ore 16, con il seguente ordine del
giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di
legge:

Provvedimenti finanziari per l'attuazio-
ne delle Regioni a statuto ordinario (1100)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

II. Discussione del disegno di legge:

Variazioni al bilancio dello Stato ed a
quelli di Amministrazioni autonome per
l'anno finanziario 1969 (1044).

III. Seguito della discussione del disegno di
legge:

Delega legislativa al Governo della Re~
pubblica per l'emanazione del nuovo co~
dice di procedura penale (676) (Appro~
vato dalla Camera dei deputati).

IV. Discussione del disegno di legge:

Ulteriore proroga della delega al Gover~
no ad apportare modificazioni alla tariffa
dei dazi dogan~li d'importazione, previ~
sta dall'articolo 3 della legge 10 febbraio
1965, n, 13 (1043).

La seduta è tolta (ore 14,15),

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resocontiparlamentan


