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Presidenza del Presidente FANFANI

P RES I D E N T E . La seduta è aperta
(ore 16).

Si dia lettura del processo verbale.

T O R E L L I , Segretario, dà lettura del
pl0cesso verbale della seduta pomeridiana
del 5 maggio.

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

Congedi

P RES I D E N T E. Hanno chiesto con~
gedo i senatori: Battista per giorni 3, Ber~
mani per giorni 6, Cassano per giorni 3, Ce~
rami per giorni 3, Dal Falco per giorni 3, Da~
rè per giorni 6, Del Nero per giorni 3, Donati
per giorni 3, Dosi per giorni 3, Ferrari per
giorni 3, Formica per giorni 1, Giraudo per
giorni 3, Indelli per giorni 3, Mancini per
giorni 1, Mazzarolli per giorni 3, Salari per
giorni 3, Santero per giorni 3, Tessitori per
giorni 4, Tolloy per giorni 6.

Non essendovi osservazioni, questi con~
gedi sono concessi.

Annunzio di variazioni nella compOSIZIOnre
di Commissione permanente

P RES I D E N T E . Comunico che,
su designazione del Gruppo parlamentare
democratico cristiano, il senatore Trabuc~
chi entra a far parte della 5a Commissione
permanente al posto del senatore Berlanda
che sostituiva nella Commissione il senato-
re Bosco, entrato a far parte del Governo.

Annunzio di disegni di legge
trasmessi dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E . Comunico che il
Presidente della Camera dei deputati ha tra~
smesso i seguenti disegni di legge:

Deputati MICHELI Pietro ed altri. ~ « Nor-
me relative alla tutela della denominazione

di origine del prosciutto di Parma, alla deli~
mitazione del territorio di produzione ed
alle caratteristiche del prodotto» (1190);

{(Ordinamento degli istituti zooprofilatti-
ci sperimentali» (1191);

{(Disposizioni in materia di assistenza ai

ciechi civili» (1192).

Annunzio di presentazione
di disegno di legge

P RES I D E N T E . Comunico che è
stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale:

{( Conversione in legge del decreto-legge 10
maggio 1970, n. 210, concernente la proroga
dell'obbligo contributivo previsto dall'arti-
colo 10, primo comma, lettera A), B), C) e
D), della legge 14 febbraio 1963, n. 60, per il
finanziamento degli interventi della Gescal »
(1189).

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

P RES I D E N T E . Comunico che i
seguenti disegni di legge sono stati deferiti
in sede referente:

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

PIERACCINI ed altri. ~ «Riconoscimento
della Consulta nazionale quale legislatura
della Repubblica» (1173);

alla 8a Commissione permanente (Agricol-
tura e foreste):

{{ Istituzione del fondo di solidarietà nazio-
naie» (1175), previo parere della Sa Commis-
sione.
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Annunzio di approvazione di disegni di legge
da parte di Commissioni permanenti

P RES I D E N T E. Comunico che, nel-
le sedute del 6 maggio 1970, le Comm1ssioni
permanenti hanno approvato i seguenti di-
segni di legge:

Sa Commissione permanente (Finanze e

tesoro) :

{( Autorizzazione a prestazioni di lavoro
straordinario per a>1cuniservizi delle Annnir-
nistrazioni finanziarie» (1103);

6a Commissione permanente (Istruzione

pubblka e belle arti):

Deputati SPITELLA ed altri; BRIZIOLI e LON-
GO Pietro; MASCHIELLAe CAPONI; ALMIRANTE
e MENICACCI. ~ « Ammissione de~li studenti
della università di Assisi nelle università ri-
conosdute daUo Stato e riconoscimento de-
gli esami sostenuti» (750), con modifica-
zioni;

BLOISE ed altri. ~ {( Assegnazioni provvi-
sorie degli insegnanti di ruolo degli istituti
e scuole di istruzione secondaria» (1098), col
seguente nuovo titolo: {( Assegnazioni prov-
visorie dei professori di ruolo delle scuole
e degli istituti di istruzione secondaria e
artistica ».

7a Commissione permanente (Lavori pub-
blici, trasporti, poste e telecomunicaziom e
marina mercantile):

{( Modifica al testo unico del,le leggi sugli
interventi nel Mezzogiorno» (1113).

Annunzio di relazione del Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno

P RES I D E N T E . Comunico che il
Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno e nelle zone depresse del Cen-
tro-Nord ha presentato il 30 aprile 1970, ai
sensi dell'articolo 6 del Testo unico delle leg-
gisul Mezzogiorno approv.é\Jto con decreto
del Presidente della Repubblica n. 1523 il

30 giugno 1967 e dell'artioolo 19 della ,legge
22 luglio 1966, n. 614, la relazione sul,l'attua-
zione del piano di coordinamento degli in-
terventi pubblici nel Mezzogiorno e sui prov-
vedimenti per le ,aree depresse del Centro-
Nord per rl'anno 1969. (Doc. XVI, n. 3).

Concessione di nuovo termine per la pre-
sentazione della relazione sul disegno di
legge n. 973

C ASS I A N I . Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

C ASS I A N I. Signor Presidente, chiedo
la parola sulla richiesta fatta dal senatore Ve-
ronesi nella seduta antimeridiana del 5 mag-
gio. In quella seduta il senatore Veronesi ha
chiesto l'iscrizione all' ordine del giorno del
disegno di legge concernente la disciplina dei
casi di matrimonio, motivandola con il fatto
che era scaduto il termine per la presenta-
zione della relazione. Il collega Veronesi si è
evidentemente avvalso di un suo diritto. Lo
ha esercitato anche se il termine regolamen-
tare ~ questo è bene dido ~ era scaduto,
non qualche giorno prima, ma qualche ora
prima che il senatore Veronesi facesse la sua
richiesta, tenuto conto del fatto che il di-
segno di legge venne trasmesso alla Commis-
sione in data 3 dicembre e tenuto conto del-
la necessità di non computare nel termine le
vacanze di Natale e di Pasqua, i giorni relati-
vi alla crisi ministeriale e quegli altri di vuo-
to parlamentare, chiamiamolo così, determi-
nato dalla discussione sulla fiducia e quindi
dall'attesa del voto alla fine della discus-
sione.

Però a me corre l'obbligo di dire anche
che il senatore Veronesi, in sostituzione del

. componente effettivo della Commissione rap-
presentante il suo Gruppo politico, aveva
formulato all'inizio dell'esame del provvedi-
mento .la richiesta della chiusura della
discussione generale e del passaggio al-
l'esame degli articoli. Fu una richiesta,
]a sua, che non potè avere accoglimento per

motivi di ordine regolamentare che si incon-
travano con motivi sostanziali, data !'impor-
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tanza del disegno di legge che era all'esame
della Commissione.

La discussione generale volgeva alla fine:
si era stabilito inoltre per il 6 maggio di
studiare la maniera migliore per redigere un
calendario dei lavori che ci consentisse
di fissare anche il traguardo ultimo dei lavori
si essi.

Eravamo giunti a questo punto quando in~
tervenne la richiesta del senatore Veronesi
a seguito della quale la Commissione dopo
aver espresso il suo rifiuto (leggo testual~
mente il resoconto) « all'unanimità decide di
chiedere all'Assemblea, a norma dell'artico~
lo 32, 2° comma, di concedere una proroga
fino al 22 maggio per concludere l'iter del
disegno di legge n. 973 ».

V E R O N E SI. Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E R O N E SI. Signor Presidente, è
per fermo che ho esercitato un mio diritto ed
ho ritenuto di farlo al momento opportu~
no anche perchè in Commissione, come pe~
raltro è stato ricordato nella seduta della
Commissione giustizia di mercoledì 5 mag~
gio, era stato raggiunto un accordo amiche~
vale di concludere l'esame del disegno di leg~
ge «Disciplina dei casi di scioglimento del
matrimonio» entro il mese di aprile. Non es~
sendo stato raggiunto questo scopo e poichè,
almeno dalla mia parte, non si era a cono~
scenza dell'intenzione del Presidente della
Commissione di predisporre un calendario
che prevedesse la chiusura della discussione,
ho aspettato che fosse decorso il termine di
due mesi, conteggiandolo esattamente come
è stato riscontrato, ed ho avanzato la richie~
sta per l'iscrizione del disegno di legge al~
l'ordine del giorno dell'Assemblea ai sensi
dell'articolo 32 del Regolamento.

A mio avviso, però, per retta applicazio~
ne dell'articolo 32, anche se debbo dare atto
che sono stati presi opposti orientamenti, pe~
mltro in casi che, non sono del tutto si~
mili, la ammissione non aveva più il di~
ritto il 6 maggio di avanzare, come ha fatto,
una richiesta di proroga per essere il termi~
ne già scaduto. Diversamente ~ senza qui

spendere altre parole ~ l'articolo 32 non tro~
verebbe mai realistica applicazione. Se infat~
ti, decorsi i due mesi, si ritiene sempre valida
la possibilità per la Commissione di chie~
dere la proroga, dovremmo in sede di revisio~
ne del Regolamento impos1tare in modo di~
verso l'articolo 32.

Ci è noto, signor Presidente, che vi sono
vari precedenti, tra cui quello ultimo che ri~
guarda il disegno di legge sul giuramento fi-
scale di verità, verifiaatosi pJ1oprio con lei,
Presidente. Per mia parte però ritengo che
non sia una retta intmpretazione queHa as~
sunta e quindi permane ,]a mia richiesta prin~
cipale che aHa stato sia inaocoglibile la possi~
bilità di proroga. Subordinatamente osservo
che la Commissione avrebbe dovuto essere
un tantino più chiara. Come infatti si può
chiedere una proroga fino al giorno 22, quan-
do si sa benissimo che, per la situazione elet~
torale a cui tutti siamo interessati, i giorni
successivi al 22 maggio e la prima decade di
giugno saranno di fatto inutilizzabili? Il
che significa che questa proroga viene do~
mandata per il periodo post~elettorale.

Sarebbe stato, perciò, secondo me, molto
più simpatico che la Commissione, orientan~
dosi in questo modo, avesse riferito la richie~
sta di proroga al periodo post~elettorale, al-
la riapertura cioè dei nostri lavori.

Mi rammarico poi che da parte di parec-
chi colleghi si sia supposto che la proposta
avanzata da me non fosse diretta a richie~
dere la più rapidq discussione del disegno di
legge sullo scioglimento dei matrimoni, ben~
sì a ritardare l'approvazione della legge fi~
nanziaria. I colleghi dovrebbero sapere ~

e credo di averne dato modesta prova ~

che quando da parte mia e da parte dei col~
leghi del Gruppo liberale si è inteso, per sot-
tolineare certe verità ohe meritano, fare uso
dell'ostruzionismo, questo è stato fatto e (ne
diamo atto nel bene e nel male) in modo
opportuno. riscuotendo anche ~ e voi col-
leghi comunisti per primi lo avete fatto ~

non dico l'ammirazione ma il rilievo che
quando vogliamo perseguire uno scopo sia~
mo capaci di portarlo a termine.

Quindi nessuna giustificazione sussiste
per fare ritenere che la mia richiesta possa
essere un diversivo; con essa ho inteso as~



V LegislaturaSenato della Repubblica ~ 14630 ~

11 MAGGIO 1970278a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

sumere una responsabilità e richiamare il
Senato sulla circostanza che, mentre nell'al~
tro ramo del Parlamento viene approvato il
disegno di legge sul referendum ~ sappiamo

quali finalità e scopi si accompagnino a que~
sta discussione ~ invece sul disegno di legge
Fortuna~Baslini siamo fermi.

Quindi, signor Presidente, da parte nostra
~ desidero confermarlo ~ non ci saranno

richieste di verifica del numero legale o di
appelli nominali, che potrebbero essere quan~
to mai interessanti; per rimanere, invece, in
un ambito di estrema serietà chiedo che la
proposta della Commissione venga respinta
e che il disegno di legge n. 973 venga iscrit~
to all'ordine del giorno e posto in discussio~
ne nel modo in çui i capigruppo decideranno
in una riunione, che ella riterrà di voler fis~
sare.

P RES I D E N T E. Senatore Veronesi,
le faccio osservare che, oltre al caso da lei
ricordato verificato si nel gennaio scorso, si
sono avuti negli ultimi anni ~ ed esattamen~

te dal 1959 in poi ~ almeno altri dieci casi,
analoghi a quello ora in esame, nei quali la
proroga, di cui al secondo comma dell'arti-
colo 32 del Regolamento, è stata concessa.

V E R O N E SI. Signor Presidente, mi
sono permesso di ricordare l'ultimo caso per
deferenza verso di lei.

C ASS I A N I . Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

C ASS I A N I . Non mi permetto di ag-
giungere nulla a quanto tanto autorevol-
mente ha detto il Presidente. Voglio però
dire al senatore Veronesi che lo spirito e la
lettera dell'articolo 32 non ammettono la~
varo di interpretazione. Non c'è alcuna nor-
ma regolamentaDe la quale stabili,sca il pr:in~
cipio che le Commissioni debbano chiede-
re aH'Assemblea la pmroga del termine per
la presentazione delle relazioni e in tale
senso c'è una prassi costante. Se così non
fosse il lavoro delle Commissioni divente~
rebbe impossibile.

Il senatore Veronesi ha detto che sarebbe
stato « simpatico}) chiedere un termine più

lungo, perchè ci ha attribuito l'intenzione
maliziosa di andare oltre le vacanze per le
elezioni nella previsione che i lavori della
Assemblea si interromperanno il giorno 22.
La simpatia è un fatto opinabile e costituisce
una fortuna per chi la possiede. Dirò soltan~
to che la Commissione, con voto unanime,
ha inteso dare una prova di buona volontà
dopo la richiesta del senatore Veronesi.

P RES I D E N T E . La verità è, ono~
revole Presidente della 2a Commissione, che
il senatore Veronesi non si riferiva alla lun~
ghezza o meno del termine di proroga, ma
al presupposto in base al quale il giorno 22
maggio debba iniziare un periodo di sospen~
sione dei lavori del Senato per l'approssi~
marsi della data delle.elezioni regionali, pro~
vinci ali e comunali.

Faccio rilevare al senatore Verbnesi che in
proposito non è stata presa ancora nessuna
decisione, che sarà comunque presa nella
prossima dunione dei capigruppo.

C ASS I A N I . Mi sembrava, signor Pre~
sidente, che il senatore Veronesi attribuisse
alla Commissione un atto di malizia.

P RES I D E N T E . Il Senato saprà a
tempo opportuno la data di sospensione dei
lavori per le elezioni del 7 giugno.

T O M ASS I N I . Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

,~ T O M ASS I N I . Come componente del~
la Commissione giustizia e in rappresentanza
del Partito socialista di unità proletaria, ho
chiesto la parola per spiegare i motivi per i
quali noi aderimmo Ìin Commissione aHa ri-
chiesta di una brevissima proroga per la
conclusione dell'esame della legge sul di~
vorzio.

Debbo dire innanzi tutto che non ci sono
dubbi sul fatto che la mia parte politica
come ha già dimostrato nell'altro ramo del
Parlamento, è favorevole al disegno di legge
sul divorzio, ma, se noi abbiamo aderito al~
la richiesta di proroga, ciò è dovuto al fatto
che l'Aula è impegnata a portare a termine
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la discussione della legge sulla finanza re-
gIOnale. Ora, dato che la discussione in Aula
volge al termine, diviene preminente l'inte-
resse alla conclusione dell'esame di questo
disegno di legge.

Devo dire inoltre al senatore Veronesi che
accetto con una certa riserva il suo zelo, per
il quale ha chiesto che la discussione del di-
segno di l,egge sul divorzio avvenga subito,
perchè indubbiamente egli da un lato è con-
nario alla legge finanziaria regionale, dal-
l'altro è favorevole alla legge sul divorzio;
vorrebbe strumentalizzare il passaggio in
Aula di quest'ultima legge nel tentativo di
ritardare quanto meno la discussione sulla
legge finanziaria regionale.

Per quanto riguarda poi il fatto che alla
Camera dei deputati volge al termine la di-
scussione della legge sul referendum, questo
è un dato che noi abbiamo tenuto presente
in Commissione, ma il Senato è impegnato
a discutere la legge finanziaria regionale, il
ritardo della cui apPJ:1Ovazionepotl~ebbe pr~o-
dune effetti molto gravi ai fini delle elezio-
ni del 7 giugno.

Siamo quindi favorevoli, come già abbiamo
detto in Commissione, alla proroga fino al
22 maggio e insistiamo fin da questo momen-
to affinchè il 22 maggio la legge sul divor-
zio sia trasmessa in Aula ed iscritta all'or-
dine del giorno, con l'augurio che se ne pos-
sa iniziare immediatamente la discussione
in Assemblea. Questo, ripeto, unicamente per
il motivo di non ritardare la conclusione del-
l'esame della legge finanziaria regionale.

FRA N Z A . Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

FRA N Z A. Onorevole Presidente, la
nostra parte è contro la legge regionale ed
è anche contro il disegno di legge per il di-
vorzio. (Commenti dall'estrema sinistra).
Quindi nessun sospetto può esserci attri-
buito in merito alla v010ntà di interpor,re
ed intercalare un nuovo argomento per pro-
crastinare l'approvazione della legge finan-
ziaria regionale. Ma credo che la richiesta

venuta da parte liberale abbia un fondamen-
to nel Regolamento, e quando si tratta di ap-
plicare il Regolamento ritengo che l'Assem-
blea debba prescindere da motivi contingen-
ti o da motivi politici e debba valutare la
portata e !'importanza del Regolamento con
estremo rigore, dal momento che il prece-
dente può valere in ogni caso ed in altre di-
verse situazioni.

Quando il secondo comma dell'articolo 32
dà la possibilità, su richiesta della Commis-
sione, di concedere un ulteriore termine di
due mesi quando siano già decorsi due mesi
dal momento del rinvio di un disegno di leg-
ge alla Commissione, intende fissare un ter-
mine massimo di 4 mesi. È ovvio che se non

c'è una richiesta in contrario il termine può
essere anche superiore a 4 mesi. Ciò posto,
è evidente che la richiesta da parte della
Commissione può avere un valore, può tro-
vare ingresso ai fini di una votazione e può
investire l'Aula della responsabilità di con-
oedere un termine ulteriore di due mesi, s.o-
lo quando non siano decorsi due mesi dal
momento iniziale del rinvio della proposta
in Commissione e quando la richiesta da par-
te della Commissione sia stata avanzata e sia
pervenuta alla Presidenza proprio nel termi-
ne sacramentale suppletivo di due mesi. Ma
quando la richiesta intervenga addirittura
quando siano decorsi i due mesi che even-
tualmente l'Aula avrebbe potuto concedere
come proroga alla Commissione, allora sia-
mo fuori del campo della ritualità e quindi
l'Aula, in modo assoluto, non può essere in-
vestita di una deliberazione concernente la
concessione di ulteriori proroghe. In questo
modo, infatti, noi avremmo un'elusione del-
la norma prevista dall'articolo 32, secondo
comma, e avremmo !'impossibilità pratica,
per volontà sopraffattrice di un'Assemblea

che è sempre guidata da senso politico, di
esaminare, quindi di discutere, quindi di
approvare un disegno di legge.

Ciò posto, io ritengo che la richiesta del
collega Veronesi, presentata per conto del
Gruppo liberale, non possa avere il valore

di investire l'Aula di una decisione poichè
questa decisione sarebbe vulnerata e irritua-
le in quanto proposta quando già sono de-
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corsi quattro mesi dal momento iniziale del
I

rinvio del disegno di legge all' esame della
Commissione.

I A N N E L L I. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

I A N N E L L I . Onorevole Presidente,
onorevoli colleghi, noi avevamo pregato, an-
che a titolo personale e a nome del Gruppo,
il senatore Veronesi di voler ritirare la sua
proposta. Egli non ha aderito al nostro in-
vito e del resto noi ne comprendiamo i mo-
tivi e le ragioni. D'altra, parte, però, noi ab-
biamo accolto la proposta, che è stata poi
approvata in Commissione all'unanimità,
perchè ci rendiamo conto che sollecitare l'in-
vio del disegno di legge in Aula per affrontar-
ne subito la discussione ~ mi permettano

di dirlo il collega Veronesi e i cari colleghi
liberali ~ non era altro che uno strumento di
carattere un po' propagandistico alla vigilia
elettorale. Noi abbiamo accettato ed abbiamo
accolto invece la proposta, che è stata poi
approvata all'unanimità, come dicevo, in
Commissione, per il fatto che riteniamo uti-
le un rinvio (brevissimo peraltro; e anche
se dovesse essere un po' più lungo e si do-
vesse giungere oltre la data delle elezioni
non è la fine del mondo, onorevoli colleghi)
per discutere questo disegno di legge in Au-
la, rinvio che permetta di esaminare con ap-

profondimento il disegno di legge in Com-
missione perchè i colleghi democristiani ci
avevano sollecitati e ci avevano invitati di-
cendoci che essi dovevano apportare degli
emendamenti al disegno di legge, ovvero vo-
levano proporre in sede di Commissione de-
gli emendamenti. Ebbene, noi socialisti de-
macratici, onorevole Presidente e anorevoli
calleghi, vagliamo che questo disegno di leg-
ge venga l3!pprafondito, esaminata, discusso
in sede di Commissione perchè è nost,ro desi-
derio che una materia così incandesoente e
così impartante qU3!1è queHa delle cause di
scioglimento del matrimonio sia sviscerata
il più possibile in sede parlamentare, in sede

di Commissione. Infatti noi non temiamo su
questo punto ~ e noi siamo divorzisti come

partito ~ assolutamente il confronto, e sul
piano giuridico-costituzionale e sul piano del
costume, con i colleghi democristiani in or-
dine all'introduzione del divorzio in Italia.

E perciò, cari colleghi, ~ tutti quanti, co-
sì H senatare Fer'rani non avrà a lamentare
che io rivolga questo aggettivo casì cardiale
e affettuoso ai colleghi liberali, perchè siete
tutti, per me e per noi del nostro Gruppo,
carissimi ~. (interruzioni del senatore Ferro-
ni) noi senz'altro siamo concordi con la
Commissione e d'altra parte in questa sede,
in quest'Aula vogliamo ribadire questo pen-
siero e vogliamo dire chiaro e tondo che in
Commissione noi discuteremo con molto ap-
profondimento questo disegno di legge e ve-
dremo di poter portare ~ e speriamo al più
presto ~ in Aula questa proposta di legge

in modo che qui la si possa ampiamente di-
5cutere.

z u C C A L A' . Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* Z U C C A L A' . Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, interverrò molto brevemente
anche su invito del collega Albarello. Ripe-
tiamo qui la nostra volontà di portare al più
presto in Aula il disegno di legge sul divor-
zio congiuntamente alla nostra volontà, già
confermata in Commissione giustizia, con-
formemente al pareI1e una:nime della 'stessa
Commissione, di esaminare in quella sede il
disegno di legge Fortuna-Baslini fino aMa
data del 22 maggio, di completarne l'esame
entro questo termine e quindi di rimetter-
lo all'Aula. Siamo stati contrari alla propo-
sta del senatore Veronesi perchè riteniamo
che essa non si qualifichi neppure come una
proposta. Dispiace che in sede di Commis-
sione il senartore Veronesi sia r1masto as-
sente; questa assenza totale dei liberali in
Commissione mi pare che non trovasse va-
lida giustificazione e dovesse considerar-
si sospetta. Infatti riteniamo che la pro-
posta del senatore Veronesi miri soltanto,
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a nostro parere, a strumentalizzare l'odier-
no importantissimo dibattito sulle Regio-
ni. E chiedo scusa, collega Veronesi.

V E R O N E SI. Questo è un alibi di
comodo! Chiederò poi la parola per fatto
personale. (Vivaci interruzioni dall'estrema
sinistra. Richiami del Presidente).

Z U C C A L A' . Non c'è nessun fatto
personale qui! Noi riteniamo che questo sia
un atteggiamento politico, non personale.
Noi socialisti riteniamo che oggi, per l'im-
portanza che il dibattito sulle Regioni assu-
me in quest'Aula, esso sia assolutamente
prioritario, riconoscendo altresì estrema im-
portanza al disegno di legge sul divorzio.
Se la proposta Veronesi fosse stata avanza-
ta dopo la discussione sulla legge finanzia-
ria regionale, essa sicuramente ci avrebbe
trovato consenzienti.

Con ciò abbiamo cercato di mettere nel
giusto rilievo le nostre considerazioni in
Commissione. Quindi, siamo favorevoli a
quello che tecnicamente è un rinvio al 22
maggio ma che noi non riteniamo un vero
e proprio rinvio dell'esame della legge sul
divorzio. Riteniamo che entro questo ter-
mine realisticamente il Senato possa ap-
provare il disegno di legge sulla finanza
regionale e realisticamente la Commissio-
ne giustizia possa completare senza stroz-
zature, che per noi sarebbero antidemocra-
tiche (perchè è giusto che ci sia un ampio
dibattito sull'importantissimo problema del
divorzio), l'esame della~ proposta di legge
Baslini-Fortuna, che potrà quindi essere ri-
messa subito in Aula per la discussione.

Per questi motivi il Gruppo del Partito so-
cialista italiano vota a favore della proroga
tecnica fino al 22 di questo mese per la pre-
sentazione della relazione sul disegno di leg-
ge n. 973.

M A R IS. Domando di parlare per di-
chiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A R IS. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, nonostante la giustificazione non
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richiesta del senatore Veronesi noi restiamo
convinti che la ragione che ha mosso il Grup-
po del Partito liberale a chiedere l'applica-
zione dell'articolo 32 per quanto concerne
il disegno di legge sul divorzio resta una ra-
gione esclusivamente antiregionalista. E non
perchè da parte nostra si muova un processo
alle intenzioni: noi non possiamo scrutare
nell'animo del senatore Veronesi, ma come
tutti gli uomini noi giudichiamo l'azione dal
suo fine pratico; ed il fine pnatko, per il
tempo nel quale è stata oolllocata la richie-
sta di applilCazione dell'artkolo 32, era chia-
ramente antiregionalista.

FRA N Z A. Con l'iscrizione all'ordine
del giorno si ha solo la possibilità di discu-
tere quando sia possibile.

M A R IS. Se questa non fosse stata la
ragione che ha mosso il Gruppo del Partito
liberale, noi avremmo dovuto v,edere almeno
un rappresentante del Partito liberale ~ e

non l'abbiamo visto ~ nella riunione di mer-
coledì scorso della Commissione giustizia; e
non è a dire che le aule del Senato fossero
deserte e non vi fossero membri del Gruppo
del Partito liberale. Erano presenti e il Grup-
po liberale fu sollecitato da me personal-
mente con una telefonata, con una dili~enza
alla quale non ero tenuto, perchè mi mera-
vigliava il fatto che non fosse presente in
Commissione giustizia. Ebbene in quella sede
è toccato ad altri, non certamente al Partito
liberale, ad altri, tra i quali noi, il com-
pito di contrastare una formale richiesta
di proroga di due mesi, poi disattesa da tut-
ta la Commissione. Noi abbiamo ottenuto
in Commissione giustizia, senza i libera-
li, due risultati important}: la chiusura del-
la discussione generale e la decisione una-
nime di rimettere all'Aula la legge sul divor-
zio con la relazione per la data del 22 maggio
prossimo. Abbiamo aderito quindi a questa
che giustamente il collega Zuccalà ha chia-
mato una proroga tecnica (perchè proroga
non è se noi consideriamo l'impegno attuale
dell'Aula in relazione alla legge per la finan-
za regionale) perchè ci sembra indispensabile
che si voti prima la legge finanziaria regio-
nale e perchè con la decisione assunta una-
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nimemente dalla Commissione giustizia in re~
lazione anche al calendario dei lavori del me~
se di maggio, noi disponiamo di una data
certa e di un preciso punto di riferimento po~
litico per quanto concerne il disegno di leg~
ge sul divorzio.

Queste le ragioni per le quali, in Commis~
sione e oggi in Aula, noi rinnoviamo il no~
stro voto favorevole alla decisione che la
Commissione mandi in Aula con relazione il
disegno di legge sul divorzio il 22 di maggio,
a conclusione della discussione della legge
finanziaria regionale.

P RES I D E N T E. Senatore Maris,
il Presidente della 2a Commissione ha chiesto
di presentare la relazione sul disegno di leg~
ge n. 973 il 22 maggio e credo intendesse con
ciò rih~rirsi al termine per la presentazione
alla Presidenza e non già all'Assemblea, per~
chè la relazione dovrà essere prima stam~
pata.

Senatore Cassiani, era questo il senso del~
la sua richiesta?

C ASS I A N I. Esatto, la mia richiesta
deve essere intesa nel senso ora riferito dal~
l'onorevole Presidente.

G A L A N T E GAR R O N E. Doman~
do di parlare per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

G A L A N T E GAR R O N E. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, penso che que~
sta discussione debba essere fatta senza in~
dulgere a polemiche e a processi alle inten~
zioni. Qualunque possa essere stata la fina~
lità pers"eguita dal senatore che ha fatto ap~
pello all'articolo 32 del Regolamento, dob~
biamo riconoscere che tale appello è piena~
mente conforme al Regolamento.

Non intendo nemmeno discutere ~ perchè
non sarebbe assolutamente mio compito ~

gli attacchi che sono stati mossi alla Presi~
denza del Senato per quell'atto, assoluta~
mente normale e ineccepibile, a mio avviso,
che è stato la comunicazione (da parte del
Presidente del Senato al Presidente della se~
conda Commissione) della richiesta che il se-

natore Veronesi aveva proposta a norma del-
l'articolo 32. Mi limito a preannunciare il vo~
to favorevole della sinistra indipendente al~
la decisione unanime della Commissione giu~
stizia di chiedere la proroga fino al 22
maggio.

Non avrei altro da dire, in tal senso avendo
espresso il mio voto in Commissione, se non
mi toccasse il compito, l'obbligo e il dovere
di precisare qual è stata la nostra costante
posizione in tema di discussione sul divorzio.
Ricorderanno i colleghi della prima e della
seconda Commissi.one e i senatori dell' Aula
che il nostro punto di vista è stato sempre
favorevole all'introduzione del divorzio in
I talia e alla discussione più rapida possibile
di tale disegno di legge, per la necessità di
corrispondere alle aspettative di una gran
parte della popolazione italiana.

Detto questo, dobbiamo spiegare perchè
all'unanimità nella seduta del 6 maggio della
Commissione giustizia abbiamo chiesto la
proroga di 20 giorni. La spiegazione è sem~
plicissima. Ci siamo trovati quel giorno di
fronte a due prese di posizione: alla presa
di posizione iniziale di un senatore di parte
democristiana che chiedeva la proroga mas-
sima consentita, cioè due mesi; e poi, nel
corso della discussione, alla presa di posi~
zione del Sottosegretario alla giustizia che,
come risulta dal resoconto sommario, ha ac~
cennato alla necessità o all'opportunità di
attendere l'esito dei colloqui che si stanno
svolgendo fra Stato e Chiesa (colloqui che
hanno già dato vita ~ come risulta dal di-
scorso del presidente Rumor in sede di dibat~
tito sulla fiducia ~ a due note del Vaticano
all'Italia che noi ancora non conosciamo af~
fatto ).

Ebbene, la mia posizione è stato questa:
assolutamente noi non intendiamo aderire a
richieste di proroga di due mesi, e tanto me~
no a richieste di una proroga addirittura (e
contro il Regolamento) indefinita (perchè an~
cora non si sa se e quando l'esito di quei col~
loqui ci sarà comunicato); ma al tempo stes-
so cerchiamo di vedere con occhi disincan~
tati e ~ se mi si consente l'espressipne ~

I rimanendo con i piedi per terra, quali sia~
no le concrete possibilità di discutere im-
mediatamente in Aula il progetto di legge sul
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divorzio. Abbiamo riconosciuto che il termi~
ne brevissimo di venti giorni, termine che
oggi si è ridotto a undici giorni, sarebbe sta~

to utilmente occupato dalla discussione degli
emendamenti e non avrebbe portato alcun
ritardo apprezzabile al passaggio in Aula del
disegno di legge. E così abbiamo senz'altro
aderito aLla proroga di venti giovni in omag~
gio ad un principio che noi riteniamo

fermo e validissimo, e cioè che quando non
si rischia di cadere nella rete, trasparente o
non trasparente, dell'ostruzionismo diretto
all'insabbiamento di un disegno di legge,
quando c'è una possibilità di discutere, noi,
che siamo quasi sempre in minoranza, se una
volta siamo o crediamo di essere in maggio~
ranza, non dobbiamo incorrere nello stesso
peccato di superbia e di presunzione che tan~
te volte abbiamo dovuto rimproverare alla
maggioranza, non dobbiamo respingere la di~

scussione. Per questo abbiamo detto: si CO[l~
tinui pure questa discussione, ma nel rispet~
to di un termine rigorosissimo (oggi ridotto
a undici giorni); dopo di che, qualunque esi~

to abbiano avuto i cosiddetti colloqui tm lo
Stato e la Chiesa e qualunque sia la mole
della pioggia di emendamenti che probabil~
mente cadrà sui nostri tavoli, il disegno di
legge verrà in Aula per avere la soluzione

che noi fermamente auspichiamo.

C O P P O L A. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C O P P O L A. Signor Presidente, mol~
10 brevemente anzitutto per confermare e
motivare la nostra adesione a quella deci~
sione unanime a cui ha fatto cenno il Presi~
dente della 2a Commissione. Per la verità in
Commissione noi avevamo prospettato che

una provoga inferiore ai due mesi non aves~
se una giustificazione logica ed accettabile,
perchè l'esame di una legge di quella entità

non poteva assolutamente portarsi a termine
in un periodo minore quando la discussione
generale era ancora in cor,so.

Peraltro, a proposito dei risultati utili con~
seguiti dalla maggioranza divorzista cui ha
fatto cenno il senatore Maris, mi corre l'ob-
bligo di dire che, per quanto attiene alla chiu~
sura della discussione generale, non è che la
Democrazia cristiana abbia aderito ad un
preciso invito del fronte divorzista, ma ha
agito per autonoma decisione in quanto pro~
prio il breve termine ancora lasciato per la
discussione di una legge così importante non
avrebbe potuto far continuare una discus~
sione generale che, per quanto elevata ed ap-
profondita, non avrebbe approdato a conclu~
sioni positive.

Abbiamo ritenuto pertanto di poter utiliz~
zare il modestissimo e breve spazio di tem-
po a disposizione, su cui esprimiamo le più
ampie riserve, meravigliandoci sinceramente

che la discussione di una legge di tale por~
tata e di tale entità possa essere misurata
con la clessidra e i suoi tempi possano es~
sere concessi con il contagocce. Per quan~
to concerne l'applicazione dell'articolo 32,
ricovdo che' il termine è stato abbol1d:ante~
mente superato per leggi indubbiamente im~
portanti e qualificanti, quale quella dello sta~
tuta dei lavoratori e quale quelLa per la :ri-
fovilla dell'ordinamento universitario, che
si trova in Commissione in sederde~
l~ente credo da oltre un anno. Ritengo perciò

che anche la discussione di questa leg~
ge, posta su quello stesso piano, avrebbe

potuto comportare da parte di tutti i colle~
ghi dell'Assemblea e della Commissione la

messa a disposizione di un tempo maggio~
re. Noi ei riserviamo peraltro di utilizzare
questo brevissimo spazio di tempo per ap~
profondire la discussione, per tentare, anche

in sede di Commissione, di migliorare la leg~
ge, riservandoci poi di fare la nostra batta~

glia a viso aperto, senza utilizzare nessuno

strumento ostruzionistico, cosa di cui credo

che abbiamo dato ampia testimonianza in
sede di Commissione (e di questo penso che

i colleghi possano darei atto).

In merito poi all'interpretazione dell'arti~
colo 32 cui hanno accennato il senatore Ve~
ronesi ed il senatore Franza, io credo che

la procedura invocata dal Presidente della
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2a Commissione sia ineccepibile perchè il se-

condo comma dell'articolo 32 dice esattamen-
te: «Scaduto il termine)}. Quindi non pri-
ma, ma dopo che sia trascorso tutto il pe-
riodo regolamentare previsto dal primo com-
ma del medesimo articolo, il Senato, su ri-
chiesta della Commissione, può concedere
un nuovo termine non superiore ai due mesi.
Pertanto se non fosse scaduto il termine,
non si sarebbe appalesata questa necessità.

Per questi motivi confermiamo la nostra
adesione alla decisione unanime presa dalla
Commissione.

V E R O N E SI. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Senatore Veronesi,
lei evidentemente chiede la parola per dichia-
razione di voto.

'y E R O N E SI. Esatto.

P RES I D E N T E. Allora ha facoltà
di parlare.

V E R O N E SI. Signor Presidente, a
me dispiaoe che, avendo espresso ,la mia po-
sizione in maniera molto pacata e tranquil-
la ed anche con dei chiarimenti, abbia visto
ohe i colleghi del cosiddetto « fronte divor-
zista)}, per gius1tifìcare ~ non avevano Ipoi
alcun motivo per farlo ~ alcune loro posi-

zioni, hanno ritenuto di dire nei confronti
miei e del mio Gruppo cose inesatte.

Risponderò solamente a costoro rileggen-
do una lettera della LID che è arrivata a tut-
ti i capigruppo . . . (Interruzioni dall'estrema
sinistra. Richiami del Presidente). «La ri-
chiesta di iscrizione all'ordine del giorno di
un nuovo argomento non è sospensiva del-

l'argomento di cui si sta dibattendo ma è
aggiuntiva. . .

P E R N A. Siete contro il divorzio!

V E R O N E SI. « Il senatore Veronesi
non ha chiesto nè annunziato ~ perchè so-
no state dette anche delle falsità ~ la ri-
chiesta di una inversione dell'ordine del gior-

no, ove il dibattito sul divorzio vi fosse sta-
to iscritto. Al limite ce ne spiace, perchè, an-
che per quanto sopra dichiarato, ci sarebbe
sembrata profondamente equa una soluzio-
ne di abbinamento del dibattito dei due ar-
gomenti)}. (Vivaci commenti dall'estrema
sinistra). Vorrei così ricordare alla parte co-
munista che strepita in questo modo, ed in
particolare al collega Maris, che ha l'abitu-
dine di fare il primo della classe, che quan-
do, aLcuni giol1lli fla, chiesi la chiusura della
discussione generale in Commissione, il se-
natore Maris se la cavò con un certo elogio
fatto, doverosamente se lo sentiva, al pre-
sidente Cassiani; egualmente sempre il se-
natore Maris, primo della classe, in quella
sleduta di Commissione a cui volutamente
non ho partecipato, perchè non ritenevo che
la Commissione avesse il diritto, essendo
scaduto il termine, di richiedere la proroga,
si è anche permesso, dal punto di vista giu-
ridico parlamentare, di affermare «di non
ritenere opportuno un voto in Assemblea
sulla richiesta del senatore Veronesi e di ri-
tenere invece sufficiente un accordo unanime
sull'opportunità di tenere a ritmo ravvicina-
to tre sedute sul disegno di legge per esau-
rirne l'iter in Commissione)}. Quindi, colle-
ga Maris, stiamo molto cauti per come ci
comportiamo e cerchiamo di non attaccare
gli altri. (Commenti dall' estrema sinistra).

P RES I D E N T E. Senatore Veronesi,
non abbiamo ascoltato la sua dichiarazione
di voto. Lei come voterà?

V E R O N E SI. Siamo per la reiezione
della domanda di proroga.

P RES I D E N T E. Desidero anzitut-
to ringraziare il senatore Galante Garrone
di aver fatto notare all' Assemblea come la
Presidenza si sia comportata secondo la pras-
si normale allorchè, non appena il senatore
Veronesi ha formulato la richiesta di iscri-
zione all'ordine del giorno del disegno di leg-
ge n. 973, ha inoltrato tale richiesta al Pre-
sidente della 2a Commissione, come sempre
in precedenza era stato fatto, domandando se



V LegislaturaSenato della Repubblica ~ 14637 ~

278a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO Il MAGGIO 1970

la Commissione intendeva avvalersi del di-
sposto del secondo comma dell'articolo 32
del Regolamento. La Commissione il giorno
successivo ha preso la decisione che è stata
poco fa comunicata dal senatore Cassiani.

Debbo poi far osservare al senatore Fran-
za, ripetendo quello che ho già detto al sena-
tore Veronesi, che per costante prassi dal
1959 in poi queste domande sono sempre
state presentate ed accolte in Aula, ancorchè
fosse scaduto il termine di cui al primo com-
ma dell'articolo 32 del Regolamento. Nel ca-
so specifico ricordo che il senatore Verone-
si non poteva fare la sua richiesta prima
del giorno 5, dato che fino alla mezzanotte
del giorno 4- c'era possibilità di iscrivere il
disegno di legge all'ordine del giorno. Fatta
dal senatore Veronesi >la sua 'dcMesta e en-
trata in funzione <laprocedura che per prassi
abbiamo sempre adottato, questo è il mo-
mento ultimo in cui potevamo aprire una
discussione, senza infrangere l'articolo 32.

Poichè nessun al tra domanda di parlare
per dichiarazione di voto, metto ai voti la
richiesta avanzata dal senatore Cassiani, Pre-
sidente della 2" Commissione, di autorizza-
re la Commissione stessa a presentare alla
Presidenza del Senato la relazione sul dise-
gno di legge n. 973 il giorno 22 maggio. Chi
l'approva è pregato di alzarsi.

E approvata.

Seguito della discussione del disegno di leg-
ge: ({ Provvedimenti finanziari per l'attua-
zione delle Regioni a statuto ordinario»
(1100) (Approvato dal/o 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-
rio », già approvato dalla Camera dei depu-
mti.

Informo che il senatore Balbo ha aggiun-
to la propria firma alla relazione di mino-
ranza già presentata su questo disegno di
legge dai senatori Basso e Biaggi.

È iscritto a parlare il senatore D'Andrea.
Ne ha facoltà.

D'A N D R E A. Signor Presidente, ono-
revoli membri del Governo, onorevoli colle-
ghi, il successo e l'utilità di questo interven-
to sono già sottolineati dall'assenza e dalla
uscita di tanti colleghi dall'Aula. Noi però
abbiamo un dovere di coscienza da osser-
vare è lo osserveremo, sia pure con la mo-
derazione necessaria, fino 'aHa fine ndl'inte-
resse del Paese.

Siamo già in campagna elettorale per l'ele-
zione dei Consigli regionali; mi guarderò be-
ne quindi dal ripetere i temi consueti della
nostra opposizione al nuovo istituto.

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

(Segue D'A N D R E A). L'opposizione
di principio rimane, anche se noi concordia-
mo con il dettato della Costituzione che al-
l'articolo 5 dice: «La Repubblica, una e in-
divisibile, riconosce e promuove le autono-
mie locali; attua nei servizi che dipendono
dallo Stato il più ampio decentramento am-
ministrativo, adegua i principi e i metodi
della sua legislazione alle esigenze dell'auto-
nomia e del decentramento ». Gli uomini del
Risorgimento si posero fin dalla prima Ca-
mera unitaria, vivente ancora il Cavour, il

problema dell' ordinamento del nuovo Sta-
to con un insieme di provvedimenti 'presenta-
ti alla Camera il 13 marzo 1861 dal Ministm
dell'interno Minghetti. Si trattava di quattro
disegni di legge: il primo sulla ripartizione
del regno e sulle autorità governative, il se-
condo sull'amministrazione comunale e pro-
vinciale, il terzo sui consorzi e il quarto sul-
l'amministrazione regionale. Quale era il con-
cetto unico che informava i quattro disegni
di legge? Lo espresse il Minghetti nella sua
relazione introduttiva: «La varietà notevo-
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lissima e secalare delle leggi, delle tradizio-
ni, delle abitudini che regnarono fino ad ora
rende ardua il trapasso alla sua unificazione
legislativa e civile e ciò tanto maggiormente
chè non si opera mediante la <conquista, mon
con l'arbitrio e la dittatura, ma con la di-
scussione e la libertà; una libertà che crea la
nostra forza imperocchè l'Italia intera rice-
verà valenterosa e reverente il giudizio che
i suoi rappresentanti avranno pronunciato
e l'autorità del Parlamento che delibera do-
po ampia discussione imporrà il silenzio a
tutte le differenze e i dissensi ».

Ebbene, il Parlamento non esaminò mai
i quattro disegni di legge che si fermarono
nella Commissione apposita. Fu infatti no-
minata una Commissione per l'esame dei
quattro disegni di legge composta dai depu-
tati Audinot, Caracciolo, Galeotti, Toscanel-
li, De Pretis, Ricasoli, Leopardi, Alfieri ed al-
tri, con l'onorevole Tecchio come relatore.

La discussione sulla relazione Tecchio fu
portata in Commissione il 5 e 6 luglio 1861,
ma i disegni di legge del Minghetti non arri-
varona in Assemblea perchè tutti temevano
che questi potessero incoraggiare il risorge-
re dei vecchi Stati.

Dall'opposizione dei liberali di allora di-
scende l'opposizione dei liberali di oggi a
più di un secolo di distanza. Ma questi, ono-
revoli colleghi, sono soltanto dei ricordi sto-
rici. Probabilmente !'istituto regianale fu pre-
visto dalla Costituzione repubblicana del
1948 per motivi diversi da quelli di cui si par-
lò nel 1861 durante la fondazione dell'unità
del regno.

Onorevoli colleghi, è stato già citato, nel-
l'altro ramo del Parlamento, un articolo del
rinato settimanale « Il Mondo)} che è molto
distante da noi, che fu fondato e diretto da
uno scrittore radicale del valore di Mario
Pannunzio e nel quale si legge: « Le Regioni
paradossalmente, dopo venti anni di rinvii,
vengono crescendo in fretta. Così gli stessi
regionalisti temona che l'istituto ripeta i di-
fetti dello Stato centralizzato. Anzichè rap-
presentare un elemento di- razionalizzazione
delle nostre strutture pubbliche finirà questa
istituzione delle Regioni per essere una strut-
tura aggiuntiva e sovrapposta a quelle già
esistenti aumentando confusioni e c'Osti ». Ed

è esattamente una parte almeno del nostro
pensiera, onorevoli colleghi.

La rivendicazione delle Regioni trova po-
sto in primo luoga nel dicembre 1918 nel
« Proclama dei liberi e forti» che annunciò,
sotto la guida di un insigne sacerdate, Luigi
Sturzo, la nascita del Partito popolare ita-
liana. Io ricordo, e non ho bisogno di dirlo
in quest'Aula, dove sono presenti uomini co-
me Gronchi e Spataro (e chiedo scusa agli
altri che non ho presenti nel ricordo), un fa-
moso discorso di Sturzo attorno al 1920 nel-
l'antica sala dello scomparso Augusteo, ave
egli espose una sua argomentata e serrata
critica allo Stato liberale accentrato ed ai
suoi istituti.

Ebbene, reduce dalla guerra del 1915-18,
dichiarata e condotta da liberali come Salan-
dra e Sonnino, Boselli e Vittorio Emanuele
Orlanda, io non potevo certamente condivi-
dere quella critica, ma ne rimasi ~ confes-

so ~ fortemente impressionato. Successiva-

mente, al termine della sua operosa vita,
Luigi Sturzo sul « Giornale d'Italia)} appar-
ve profondamente diverso da quello del 1918
e la svolta del suo pensiero fu definita come
liberale.

La storia successiva voi la conoscete Nel
1946, con la Costituente, l'Italia del « nuovo
Risorgimenta », superata la catastrafe del
1943 e della duplice invasione, si ripropose il
problema delle Regioni con i larghi poteri
previsti e che vanno molto oltre il desidera-
to e necessario decentramenta. Ma il Parla-
mento del 1946 non era più quello del 1915,
anche se vi fu il generoso e forse ingenuo
tentativo di Bonomi, più che di De Gasperi,
di ricostituire quel vecchio Parlamento. Ed
era una cosa antistorica. Non esisteva più il
solo Partito popolare per insidiare i vecchi
istituti liberali e per negarli, ma vi erano i
cQmunisti come portatori delle idee e dei
princìpi della grande rivoluzione del 1917,
che 'Oscurava e sostituiva i princìpi della ri-
voluzione del 1789; rivoluziane che aVlevaget-
tato le basi del regime napoleonico, dell'im-
pero e, con la restaurazione, dello stesso si-
stema parlamentare. Ora vi è una nuova ri-
voluzione che cerca di oscurare quella del
1917, che combatte contro di essa, ed è la
rivoluzione di Pechino, anch'essa con un suo
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mIto universale che si rivolge ai popoli de~
pressi e a quelli di nuova civiltà dei conti~
nenti di colore d'Africa e d'Asia, in prece~
denza soggetti alle potenze imperialiste.

Ebbene, signori, dI fronte alla nuova real~
tà voi vi rendeste subito conto, con De Ga-
speri e con Sturzo, dell'anacronismo di quel~
la riforma regionalista che era parsa!llira~
colo sa e risolutiva nel 1918~19 ai «liberi e
forti» ed intelligentemente, anche se non di~
chiaratamente, la lasciaste cadere.

Perchè negli ultimi anni quell'esigenza è
risorta? Non è il collega Veronesi, onorevoli
colleghi, che strumentalizza il divorzio, è
una parte di questa Camera, e molto impor~
tante, che strumentalizza le Regioni per la
conquista almeno di una parte del potere e
per poter da quella nuova sede trattare a tut-
ti i livelli con lo Stato, con un'effettiva parte~
cipazione al potere.

Perchè ~ dicevo ~ negli ultimi anni quel-

l'esigenza è risorta? Non voluta in un primo
tempo da Togliatti e da Nenni, messa in sof~
fitta da Sturzo e da De Gasperi, essa si è ri~
presentata alla IV e V legislatura per affos~
sare probabilmente il Parlamento naziona-
le già messo in ombra dai partiti, già domina~
to dallo sviluppo e dalle esigenze dei sinda-
cati che diffondono la febbre maligna della
dissoluzione totale dello Stato ~ lo aveva
profetizzato Gaetano Mosca ~ o quanto me~
no dell' economia e della finanza statale. Io
vorrei che l'onorevole ministro Colombo ve~
rlisse qui a dirci qual è veramente lo sbilan-
cio dello Stato nell'anno 1970 e quale sarà
nell'anno 1971 con le richieste crescenti di
tutte le categorie, da quella dei dirigenti ~

notate bene ~ dell'Amministrazione centra~
le, dalle masse dei parastatali, fino ai di~
pendenti degli enti locali e degli utilissimi,
anche se umili, netturbini che ora si pongo-
no in sciopero non più in circostanze ecce~
zionali, ma come strumento di pressione po~
litica per i motivi più ordinari e per molti
giorni della settimana, con le conseguenze
che voi tutti potete constatare a Roma e che
purtroppo constatano i molti turisti che ven~
gono nella Capitale.

E allora, se vi era una riforma urgente,
perchè voi come Governo dovete considerare
l'urgenza delle necessità politiche, se vi è una

riforma urgente da compiere è quella ddl'ap~
plicazione degli articoli 39 e 40 che pure, co~
me le Regioni, sono nella Costituzione, per
dare al Paese le leggi previste al fine di re~
golare il diritto di sciopero.

Lo Stato e la società italiana hanno biso-
gno di una disciplina urgente in questo cam~
po. E questo è il compito che dovrebbero
porsi il Governo e il Parlamento per resti~
tuire ai cittadini la sicurezza di vivere in una
società civile ove lo Stato, secondo la defini~
zione di Kant, « riunisca una moltitudine di
uomini viventi sotto leggi giuridiche », ovve~
ro, come dice Hegel, lo Stato «attui !'idea
etica, ossia la sostanza etica consapevole di
se stessa ». Se queste definizioni della scuola
idealistica non vi convincono o non vi piac~
ciano, diciamo pure con Duguit, che è un ma~
terialista, che « lo Stato è un raggruppamen~
to umano fissato su un territorio determina~
to ove i più forti impongono la loro volontà
ai più deboli ». È una definizione materiali~
stica, che non è naturalmente la nostra, ma
comunque anch'essa presuppone un ordina~
mento giuridico che sia «espressione pote~
stativa della società ».

In questo campo, dal 1948 in poi, e spe~
cialmente dopo il 1962, con l'avvento dei Go~
verni di centro-sinistra, noi abbiamo fatto
grandi passi indietro. Abbiamo lasciato mol~
to indietro l'idea di uno Stato come stru~
mento giuridico della società nazionale.

E ora vi accingete allegramente, a cuor leg-
gero, abbandonando l'Aula per non sentirne
nemmeno parlare, a compiere il passo deci~
siva, quello della dissoluzione totale dell'or-
dinamento statuale. La riforma regionale ri~
chiede la stabilità sociale e giuridica del Pae-
se perchè naturalmente se noi avessimo la
stabilità giuridica e sociale nel Paese potrem~
ma anche affrontare un nuovo sistema di au-
tonomie; ma noi non l'abbiamo; un ordina~
mento statuale stabile e sicuro appare aggi
utopistico.

Io ho sentito ieri con grande meraviglia
l'onorevole Rumor, che pure ha tanti lati'
umani e vivi, parlare alla televisione come
se noi fossimo in un regime ideale di asso~
Iuta tranquillità per l'avvenire. Noi sappia~
ma invece e gli italiani sanno in quali terri-
bili frangenti siamo caduti.
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Già nella discussione in quest'Aula del gen~
naio~febbraio 1968 io feci osservare ai colle~
ghi della maggioranza relativa che essi erano
per voto popolare e legittimo, che noi non
discutiamo, da oltr,e venti anni, i rappresen~
tanti del potere dopo la dissoluzione del vec~
chio Stato monarchico costituzionale. Ed
ora mi domando: ma perchè voi volete cede~
re gratuitamente ~ perchè voi il 7 giugno lo
cede.rete gratuitamente almeno in una parte
del territorio nazionale ~ ad altri quel pote~
re che non potrete più ~ip.rendere, a titolo
grazioso, ma soltanto con una dura lotta che
potrebbe assumere gli aspetti della guerra
civile? Ebbene, onorevoli colleghi di parte
democristiana ed anche di parte socialista,
vi rendete conto che le elezioni già indette
prima del termine di questa discussione, per

il 7 giugno, porteranno ed una svolta deci~
siva nel corso politico del nostro Paese in
quanto riporteranno come nel 1944A7 il co~

munismo al governo? Nelle tre regioni del~

l'Italia del centro da Livorno a Ravenna i co~
munisti avranno il potere, con la possibilità
di trattare con il Governo centrale, per la
direzione politica del Paese, a tutti i livelli!
Vi rendete conto che il nuovo potere potrà
facilitare il passaggio dell'Italia dal blocco
occidentale a quello orientale ove vige, ed
è stata nei gioDni scorsi riaffermata, la nuo~
va dottrina della sovranità limitata con il
diritto di intervento nei Paesi socialisti?
Quanto meno, il nuovo potere dei comuni~
sti potrà imporre una politica di neutralità
che sarà la vigilia del passaggio dell'Italia
al blocco orientale! E allora vi .rendete con~
to che, secondo questo processo logico quan~
to temibile, l'Italia potrà cadere di nuovo in
servitù ed il ciclo del Risorgimento e del
« nuovo Risorgimento» che avete preteso di
rappresentare rimarranno un semplice ri~
cordo storico? Il processo economico sarà
arrestato dalla paralisi del lavoro e della
produzione in tutti gli ordini dell'economia
italiana! Tutto ciò è antistorico perohè i pro~
blemi che voi dovreste affrontare non sono
quelli del '46~'47 o del'48 ma sono quelli del
1970, in cui l'Italia è nazione sovrana e, dopo
la nuova rivoluzione industriale e con la crea~
zione del Mercato comune, essa vive, co~
me regione, in un continente che deve essere

unito. Questa è la realtà di oggi e non quella
del '46~'48. Senza l'Europa nessun Paese, per
quanto di grande tradizione statale come la
Francia, nel nostro vecchio continente potrà
resistere alle spinte dell' oriente e dell' occi~
dente, spinte opposte e contrarie. Perchè al~
lara vi occupate delle Regioni, quando vi so~
no problemi tanto più nuovi, tanto più vasti,
tanto più urgenti che come Governo e come
Parlamento noi abbiamo il dovere di affron~
tare? Non vedete che voi riso spingete la sto~
ria d'Italia nel più assurdo e più anacroni~
stico Medioevo, con uno Stato comunista
sulla linea gotica da Livorno a Ravenna ed
una maggiore presenza, almeno morale, del~
la Chiesa al centro d'Italia? Non sono io che
lo dico. Vedo qui in data 4 maggio una nota
del giornale « Times» che certamente ~ e

voi lo riconoscerete ~ è un giornale auto~

revole. « Pronunciando il discorso ufficiale »

~ scrive il giornale « Times » ~ « sulle vir~
tù di Leonardo Malmurialdo, il Papa ha de~
dicato un brano al modo in cui si dovrebbe
comportare il Governo in Italia, esprimendo
l'augurio che la presenza di Rumor e di al~
tre personalità del Governo alle celebrazioni
significhi il rafforzamento delle migliori tra~
dizioni religiose e morali del popolo italiano
e l'appoggio di ogni generoso sforzo compiu~
to nel Paese per il suo progresso civile. Alla
fine della cerimonia il Papa si è fermato a
parlare con Rumor per parecchi minuti ».

Non sono considerazioni nostre, ma del
« Times » di Londra e aggiungo, anche per
debito di coscienza, che la stampa inglese è
la più ostile a noi fra le stampe (per quanto
noi si faccia di tutto per far entrare rIa Gran
Bretagna nel MeDcato comune) di tutti i
Paesi, comprese quelLe del blocco odenta1le,
nei confronti dello Stato e della nazione
italiana.

L'I talia è in un periodo di grande trava~
glio: voi dovreste affrontare il problema di
restituire unità e disciplina alle categorie;
dovreste creare una nuova amministrazione
centrale e degli enti locali; dovreste restitui-
re unità alla magistratura e alla scuola che
vivono in un periodo tanto travagliato e agi~
tatoo Questi sono i problemi del 1970 e mi
pare che uno dei vostri uomini migliori. l' o~

norevole Colombo, che è certamente tra i
più acuti dirigenti politici che noi abbiamo,
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nell'ultimo numero della rivista « Europa»
indichi pressapoco gli stessi obiettivi della
riforma dell' Amministrazione come primo
punto da raggiungere per la stabilità del
Paese.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi,
un altro urgente problema è quello della di~
fesa del Paese nel quadro della NATO. Vi ho
già parlato della potenza navale sovietica, ma
oggi, nell'ultimo numero delle informazioni
della NATO trovo un quadro impressionante
delle forze sovietiche, che sono fortunata~
mente già presenti nel pensiero dei dirigenti
della NATO.

Questo è uno dei temi che dovrebbero in~
teressare il Governo: la difesa del Paese, per~
chè i,llato meridionale della NATO è già mi~
nacciato, perchè Turchia e GI'ecia sono ac~
cerchiate, perchè la potenza navale sovietica
ha volontà di predominio stmtegico e non
di concorrenza marittima.

A R G I R OFF I. Ci siamo noi a difen~
dere i colonnelii greci di cui lei tanto si
preoocupa! Non si dia pensiero per questo!

D'A N D R E A. Non tiri fuori l'argo~
mento della Grecia, perchè ciò è veramente
demagogico. Parlo di un quadro strategico
considerato dalla NATO, non di quello che
lei pensa.

I! nostro antico mare che, unito, rende li~
bera e unita l'Italia e, occupato da altri, la
fa divisa e serva è già invaso e accerchiato
a Sud. Mi diceva ieri il mio amico Bonaldi
che in Commissione difesa, in questo mo~
mento, avete posto in discussione il proble~
ma dell'obiezione di coscienza: ancora 'quin~
di un atto di rinunzia e di abdicazione per
complicare tutti i problemi, soprattutto quel~
lo della difesa, mentre sono scoperte le co~
ste della nostra Italia, già così debole nel~
l'Adriatico (ove deve contare solo sulla be~
nevolenza dei vicini jugoslavi) e già privata
dell'altra sponda del mare di Sicilia.

Onorevoli colleghi, voi potreste affrontare
il tema regionale in un momento di stabili~
tà politica e di sicurezza nazionale, ma non
potete ora compiere un passo che possa far
dire di voi ai vostri figli che coscientemente
e senza opporre resistenza avete provocato,

nell'abulia e nella impotenza, la fatale disso~
luzione, con la possibile servitù, della Patria
italiana. (Applausi dal centro~destra).

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

L A T A N Z A. Onorevole Presidente,
onorevoli colleghi, signor Ministro, il dise-
gno di legge attualmente in esame davanti
al Senato, concernente provvedimenti finan-
ziari per l'attuazione delle Regioni a statuto
ordinario, non si presta sicuramente ad al~
cuna seria discussione parlamentare, se è
vero che discutere in un Parlamento signi-
fichi, pur nel rispetto delle maggioranze e
delle minoranze, dibattere le proprie tesi,
confrontarle e, da un tale raffronto, desume~
re quanto vi è di meglio per cercare di ema~
nare una legge che risponda, nel maggior mo-
do possibile, alle attese del Paese.

Qui invece, come purtroppo già in altri
casi, ci troviamo di fronte ad un disegno
di legge diktat che soltanto per salvare le
apparenze, soltanto formalmente ci è dato
discutere, senza la minima speranza che al~
cuno di noi dell'opposizione o addirittura
della stessa maggioranza, che presenti delle
argomentazioni valide, abbia la possibilità
di vederle accolte.

Persino la stessa relazione di maggioran-
za del senatore De Luca, esaèlriente e chia-
ra, come sempre sono le relazioni da lui fat-
te, fa intendere spesso tra le righe, e a
volte li espone, dubbi, perplessità, preoccu-
pazioni.

Persino il senatore Cifarelli, a nome del
suo partito che pure è al Governo, arriva ad
affermare tra l'altro che « i repubblicani so-
no scontenti per il quadro giuridico nell'am-
bito del quale nascono le Regioni », che « la

I presente discussione avviene a tamburo bat-
tente » e che « le previsioni di spesa risulta~
no scarsamente motivate e saranno, con ogni
probabilità, superate dalla naturale tendenza
allo sperpero che già si è manifestata nelle
Regioni a statuto speciale ». Però anzichè
votare contro la legge ~ come sarebbe na~

turale dopo un simile argomentare ~ egli
annuncia l'astensione del suo partito, in ciò
seguendo fedelmente le orme dell'onorevole
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La Malfa, abituato a piangere spesso sui dan-
ni che egli stesso ha notevolmente contribui-
to a provocare. Può fare meraviglia quindi,
onorevoli colleghi, che il Parlamento sia di-
screditato tanto da godere, come una recen-
te inchiesta ha rivelato, il più basso indice
di gradimento tra i giovani? La dannosità
di procedere nell'iter del presente disegno di
legge è stata più volte sollevata e dalla mia
parte politica e da altri partiti senza che
mai sia stato possibile non dico ottenere
un risultato, ma neanche far seriamente
discutere le osservazioni presentate. In un
momento in cui si è costretti a far segnare
il passo a provvedimenti diretti a riformare
le antiquate strutture dei servizi sociali e
ad incentivare l'economia, si ritiene assolu-
tamente necessario stornare, per un fine si-
curamente non produttivo e non sociale,
molte centinaia di miliardi. Oserei dire che
la dannosità, almeno nel momento attuale in
cui la nostra economia ancora risente delle
vertenze sindacali dello scorso anno, delle
tante ancora in corso e del generale stato
di irrequietezza del Paese (che si agita per
mille e uno motivi ma non certamente per le
Regioni), è messa in evidenza dalla stessa
relazione di maggioranza, la quale rileva che:
« l'attività legislativa e amministrativa eser-
citata in modo plurimo dà origine a costi
aggiuntivi», che «!'impulso all'incremento
delle spese per le Regioni viene offerto non
solo dal fatto del decentramento, ma anche
da maggiori richieste di spese per esigen-
ze locali ». Aggiunge che « le Regioni potreb-
bero avere bisogno di assumere personale al
di fuori dei contingenti tratti dallo Stato
e dagli enti locali» e l'esperienza delle Re-
gioni a statuto speciale ~ che per brevità
non voglio qui illustrare essendo ormai ab-
bondantemente nota ~ sta a dimostrare
che questo avviene con abbondanza, sia nel
numero dei dipendenti sia nel costo degli
stessi.

Mi sia permesso di mettere in rilievo,
traendolo sempre dalla relazione di maggio-
ranza, che, nonostante i dlevanti incremen-

ti del bilancio statale, le spese complessive
delle Regioni a statuto speciale hanno, in
tutti i settori, superato gli aumenti delle
spese erariali. Dalla relazione si evince in-

fatti che l'incremento annuo delle spese sta-
tali, nel periodo 1954-1962, è stato costan-
temente inferiore a quello delle corrispon-
denti spese per le Regioni a statuto spe-
ciale, con una accentuazione più marcata
nelle spese per il personale che, mentre
per lo Stato si incrementano annualmente
di circa il 10 per cento, per le Regioni in-
vece seguono un incremento annuo di oltre
il 24 per cento. È stato addirittura calcola-
to che mediamente una unità di personale
statale costa circa 2 milioni e. mezzo, men-
tre un'unità assunta in servizio presso gli
organismi regionali costa addirittura più
del doppio.

Tutto ciò accade ~ e ancor più accadrà

dopo il 7 giugno ~ mentre lo Stato si osti-
na attualmente a negare i sacrosanti miglio-
ramenti da tempo promessi agli statali ed
agli altri dipendenti del pubblico impiego,
cioè a coloro che, dopo aver conseguito i
regolari titoli di studio, hanno sostenuto i
prescritti concorsi, spesso severi, prima di
entrare in carriera, mentre le assunzioni ne~
gli organismi regionali non avvengono mai
per concorso, bensì in base ad arbitrari cri-
teri di natura squisitamente clientelare.

Inoltre dall'annuario statistico italiano del
1966 si desume che nell'anno 1960 le spese
correnti delle Regioni speciali furono 87,1
miliardi mentre salirono a ben 157 miliardi
neI 1963, con un incremento dell'80 per cen-
to in tre anni! Ciò mi induce a ritenere che,
anche favorita dalla lievitazione dei prezzi,
la spesa globale iniziale di funzionamento,
determinata dalla commissione Carbone al-
lor~ in 377 miliardi per il primo anno ed in
580 miliardi dopo un quinquennio, sia una
previsione molto inferiore alla realtà.

Non voglio, peraltro, dilungarmi su osser-
vazioni preliminari, nè ripetere quanto al-
tri ebbe già a rilevare sulle numerose di-
sposizioni incostituzionali della legge. Ben
so che, anche se fosse possibile convincere
singolarmente tutti i senatori della Repubbli-
ca sulla fondatezza delle obiezioni più volte
ripetute circa la incostituzionalità del dise-
gno di legge e sulla sua dannosità, si potreb-
bero creare nell'animo di alcuni, o forse
anche di molti, tenui propositi di futuri ri-
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pensamenti, ma nelle votazioni il risultato
non cambierebbe.

Il mio intervento, nella sua prima parte,
dando per scontata l'approvazione del dise~
gno di legge, anche per evitare di ripetere
tanti soliti argomenti, mira a cercare di
emendare, chiarire e possibilmente miglio~
rare un provvedimento contro il quale esiste
una nostra sicura, certa, definitiva opposi~
zione di fondo, opposizione che è politica e
della quale tratterò nell'ultima parte del
mio intervento.

« Noi vogliamO' » ~ è stato già affermato
dalla mia parte politica ~ « che non si fac-
ciano le Regioni a statuto ordinario, perchè
per le Regioni a statuto speciale abbiamo as-
sunto un atteggiamento lealissimo fin dalla
prima legislatura, quando il Movimento so-
ciale italiana presentò sull'argomento la pri-
ma proposta di legge di revisione costitu-
zianale ». Però ormai le Regioni a statuto
speciale nan occorre vadano messe in di-
scussione, anche se ne vanno criticate e cor-
rette le tante degenerazioni. Farò perciò
ora delle osservazioni di natura tecnica, non
con la speranza, senatore De Luca, che qual-
cuna di esse possa essere accolta almeno
oggi, ma con la speranza che esse possano
costituire motivo di meditazione domani,
quando necessariamente si emaneranno le
altre leggi regionali.

Mi permetterò poi di fare delle osserva-
ziani di natura politica.

Il presente disegno di legge, pur intito-
lato: {{ Provvedimenti finanziari per l'attua-
zione delle Regioni a statuto ordinario »,
comprende norme non direttamente attinen-
ti alla finanza regionale, sulle quali mi sia
consentito di soffermarmi più avanti. Limi-
tando, in un primo momento, l'esame a
qualche cO'nsiderazione di carattere tributa-
rio, da commercialista quale io sono, riten-
go di osservare quanto segue.

Articolo 2: imposta sulle concessioni sta-
tali dei beni del demanio e del patrimonio
indisponibile. Si tratta di un'imposta di nuo-
va istituzione della quale viene indicato
come unico elemento: ({ l'ammontare del-
!'imposta non può essere superiore al tri-
plo del canone di concessione ».

Ripeto a me stesso l'articolo 822 del co-
dice civile, secondo cui fanno parte del

demanio pubblico il lido del mare, la spiag~
gia, le rade, i porti, i fiumi, i torrenti ecce~
tera. Ricordo pure che, per l'articolo 826 del
codice civile, fanno parte del patrimoniO' in-
disponibile dello Stato le miniere, le cave
e torbiere, le cose di interesse storico e
archeologico, eccetera.

Ora invece nulla è previsto nel disegno di
legge, oggi in discussione davanti al Senato,
nel caso di trasferimento alle Regioni delle
foreste, delle cave, delle torbiere, delle ac-
que minerali e termali, in qnanto secondo
l'articolo 11 del disegno di legge in discus-
sione, per questi beni ex statali, ammesso
che passinO' alle Regioni, non si capisce se
sarà dovuta ancora o meno l'imposta sulle
concessioni dopo che sarà avvenuto il tra-
sferimento.

Inoltve, nessuna facaltà di tassazione è
prevista a carico dei beni delle provincie e
dei comuni, indicati dal secondo comma
dell'articolo 822 del codice civile, ovvero
strade, acquedotti eccetera. Si devano rite-
nere, quindi, esenti da tassazione, creando
una situazione differente tra cittadini, su-
scettibile di impugnativa costituzionale?

l canoni di concessione sono inoltre di
tipo e ammontare assai diversi: in taluni
casi essi rappresentano importi esigui e la
tassazione del canone con un'imposta tri-
pla non rappresenterebbe certamente un for-
te aggravio. In altri casi, come ad esem~
pio per gli esercizi siti all'interno delle sta~
zioni ferroviarie e degli uffici postali, ovvero
i ristoranti e le buvettes delle stazioni e le
sale di scrittura degli uffici postali princi-
pali, le concessioni sono state ottenute a
seguito di gare con offerte rilevanti e quindi
anche una tassazione inferiore al triplo ~

ma l'esperienza dimostra chf' le necessità
finanziarie spingono a richiedere come nor-
ma il massimo ~ può palesarsi tanto gra-
vosa da togliere ogni interesse all'operatore
economico. In questo caso occorrerà preve-
dere la facoltà dell'operatore economico di
recedere dal contratto senza penalità. Ovvia-
mente, quando i canoni per effetto dena con-
cO'rrenza sono stati determinati in misura
notevole e conveniente per l'almministrazio-
ne, è da prevedere che, nelle gare che saran-
no nuovamente indette, questa verrà a per-
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dere una parte degli introiti. Cioè l'ammi~
nistmzione perderà una parte degli introiti
per la maggiore tassa che invece va a he~
neficio delle Regioni.

Il concessionario, infatti, sarà pO'rtato a
valutare in blocco il costo del canone dell'im~
posta e, facendo i suoi conti, offrirà di me~
no, se, beninteso, non riterrà di poter scari~
care sul consumo il maggior costo. E tutto
ciò mentre si parla di comprimere i prezzi
o quanto meno di non fadi lievitare, bloc~
cando tariffe di pubblici servizi pur di non
fare aumentare l'indice del costo della vita!

Questo può accadere, infa~ti, in tal uni set~
tori (come per le concessioni di arenili, di
stabilimenti balneari), nel q',lal caso verrà
maggiormente accresciuta la doglianza dei
turisti esteri circa il « caro~spiaggia}} italia~
no, con temibile effetto negativo sul turismo,
che rappresenta una delle maggiori entrate
della bilancia dei pagamenti italiana.

Ritengo perciò male ideato (; peggio appli-
cato questo balzello.

Articolo 3: tasse sulle concessioni regiona~
li. Confesso innanzi tutto di compiangere quei
consulenti che saranno chiamati ad assiste~
re aziende, enti ed esercizi di vendita in più
RegionI. Ritengo, infatti, che, ad esempio, do~
vendo !'industria turistica essere devoluta
alle Regioni, saranno di competenza di que~
ste le autorizzazioni, oggi di competenza del~
la pubblica sicurezza, per la vendita degli
alcoolici.

Attualmente esistono sei categorie di co~
muni (da quelli al di sopra dei 500 mila abi~
tanti a quelli fino ai 10 mila abitanti) e cin-
que categorie di esercizi (lusso, prima cate-
goria, seconda categoria, terza categoria e
categorie inferiori). A ciascuna classe e ca-
tegoria corrisponde attualmente una tassa
diversa. Quando la materia sarà passata alla
competenza delle Regioni, le 30 diverse tasse
quante diventeranno?

Articolo 4: tassa regionale di circolazione.
Noi che viviamo a Roma ci rendiamo ben
conto di quanto siano numerosi gli auto~
mezzi immatricolati in altre provincie, ma
che circolano in prevalenza a Roma e nella
regione Jaziale. Tutte le succursali delle ditte
aventi sede fuori provincia devono obbli~
gatoriamente immatricolare gli automezzi

dove esiste la sede sociale, anche se questi
sono destinati a circolare in una provincia
differente. Anche nella mia città, Taranto,
in seguito all'installazione del quarto centro
siderurgico e di altri comple'isi industriali,
circolano, in permanenza, numerosissimi au~
tomezzi con targhe dell'Italia settentriona~
le, in particolare di Genova. Attribuire il get-
tito della tassa di circolazione alla Regione
nella quale l'automezzo è immatricolato por~
ta a favorire le finanze delle Regioni più ric~
che (soprattutto Lombardia, Piemonte e Li-
guria) a scapito delle Regioni meno dovi-
ziose che però devono sopportare ugualmen~
te J'onere della circolazione.

Lo stesso può osservarsi, almeno per la Re~
gione laziale, per quanto riguarda le perso~
ne fisiche che ufficialmente risiedono in
provincie disparate e lontane, anche se di
fatto vivono permanentemente nella capi-
tale.

La legge prevede anche riduzioni o au-
menti della tassa base di circolazione in re-
lazione alla destinazione dei veicoli, alle loro
caratteristiche di maggiore o minore pregio
e al numero degli anni decorsi dalla fabbri~
cazione. Ora, anche se va elogiata la compar~
sa per la prima volta in un testo fiscale ~ e

in realtà è la prima volta che compare una
di,sposizione siffatta in questa materia
~ del concetto di anzianità di fabbrica-
zione, va rilevato che il 5 per cento della me~
tà della tassa, cioè il 2 e mezzo per cento del~
la tassa annuale, non costituisce nè un incen-
tivo nè un disincentivo. E io mi domando,
poi, quanto tempo occorrerà per la liquida~
zione della tassa di circolazione, il cui cal~
colo diventerà complicato come quello del-
l'imposta di successione, che è tutto dire!

Determinato sul prontuario !'importo del~
la tassa erariale in base ai cavalli fiscali,
occorrerà sommare a questo l'importo della
tassa regionale, per la cui liquidazione vi
saranno 15 prontuari diversi. E parlo in ba-
se alla esperienza che ho fatto per molti
anni come presidente provinciale di un Auto~
mobile Club, quello di Taranto.

Dovrà infine accertarsi se "Visiano carat-
teristiche di minore o maggiore pregio, che
abbiano costituito oggetto di provvedimen~
to regionale per aggiungere o sottrarne !'im-
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porto. Nel tirare infine le somme, mi sia
permesso dire, bisognerà aggiungere a tutto
questo i « moccoli }} lanciati dall'automobili-
sta, il quale avrà visto per lo meno quadru-
plicato il tempo di attesa allo sportello del-

l'ACI. E tutti conosciamo la ressa che vi è
agli sportelli dell'Automobile Club durante i
pochi giorni atti al pagamento. È inutile ag-
giungere che il pagamento effettuato attra-
verso conto corrente postale, introdotto do-
po lunga attesa, diventerà possibile solo con
l'assistenza di professionisti specializzati. Nè
può valere l'obiezione che si potrebbe esige-
re, per semplificare i calcoli, che il pagamen-
to della tassa avvenga nella Regione cui
appartiene la provincia nella quale è iscritta
la vettura; questo equivarrebbe a pretendere
la sospensione della circolazione della vettu-
ra per un periodo più o menc lungo, oppu-
re la circolazione della vettura stessa senza
il documento prescritto dalla legge. Scio-
peri postali permettendo, tra invio del li-
bretto, presentazione allo sportello e rispe-
dizione passerebbe non meno di una setti-
mana.

Quali sono, poi, le « carattenstiche di mag-
giore o minore pregio, con particolare ri-
guardo a quelle di lusso », che potrebbero de-
sumersi ~ e così dovrebbe essere ~ dal-
l'esame dell'attuale carta di circolazione? Op-
pure saremo costretti a riformare il libret-
to di circolazione ~ sono dei quesiti pre-
cisi, senatore De Luca ~ introducendo la
registrazione di tali caratteristiche e vie-
tando espressamente la modjfjca di queste,.
nel caso consistessero in accessori (servo-

meccanismi, radio e altre cose), senza far-
ne annotazione sul documento? Riforma per
riforma ~ e qui vengo ad una proposta pre-
cisa ~ fors~ converrebbe, riducendo al cin-
quanta per cento la tassa erariale di cir-
colazione basata sulla potenza fiscale, isti-
tuire un'imposta regionale basata sulla su-
perficie occupata dall'autovettura. Tale cri-
terio, del resto, è stato già applicato per la
tassa di circolazione in alcuni Paesi con for-
te incremento della motorizzazione, per
esempio in Giappone, nonchè da alcune com-
pagnie estere di navigazione, nella determi-
nazione del prezzo di passaggio delle auto-
vetture sui traghetti. Si potrebbe in tal modo

cercare di frenare la tendenza alle autovet-
ture sempre più spaziose, che è dannosa per
la circolazione ed i parcheggi cittadini.

Tale imposta potrebbe essere percepita
dalla Regione nella quale gli automezzi cir-
colano normalmente, che ooincide in pratica
con la Regione nella quale avviene il paga-
mento della tassa erariale, evitando contem-
poraneamente le difficoltà inerenti al calcolo
della tassa ed i,l trattamento di fatto prefe-
renziale alle Regioni ove hanno sede i mag-
giori compless.i industriali e commerciali.

Articolo 5: tassa per l'occupazione di spa-
zi ed aree pubbliche. SuLla base dell'iintesta-
zione, sembrerebbe trattarsi di una duplica-
zione dell'imposta comunale (art. 192 e se-
guenti del testo unico sulla finanza locale).
Per altro, il testo deWarticolo la limita Ja,l-
l'occupazione di spaz,i ed aree pubbliche ap-
partenenti alla Regione. Questo dice ill dise-
gno di legge. Non si prevedono, almeno per
il momento, strade regionali e quindi tale
tassa non sarà applicabile sulle vetture di
piazza, sull'occupazione del suolo, del sot-
tosuolo e del soprasuolo stradale, sui distri-
butori di carburante, su apparecchi automa-
tici, distributori di tabacchi, eccetera. Potrà
quindi riguardare, almeno per ora, solo dei
chioschetti, nelle foreste ex demani ali o nei
porti lacuali. Si tratta; quindi, di un'impo-
sizione veramente di scarsa importanza, al-
meno allo stato attuale della legislazione.

Articolo 6: ricorsi e sanzioni. È prevista
un'unica fase in via amministrativa, con ri-
corso al presidente della Giunta regionale. È
un caso unico nella materia, poichè per il re-
gime tributario delle provincie e dei comuni
è sempre ammesso un duplice grado ammi-
nistrativo: per i tributi comunali c'è la com-
missione locale e la Giunta provinciale am-
ministrativa; per quelli provinciali (in base
all'articolo 184 del testo unico), contro le
decisioni della Giunta provinciale ammini-
strativa è ammesso ricorso alla Giunta stes-
sa, integrata però con due contribuenti. La
novità potrebbe anche essere apprezzata, ma
andrebbe attentamente vagliata nei suoi pre-
supposti e nelle sue probabili oonseguenze,
specie avendo tratto al sicuro incremento
che si avrà nei ricorsi al magistrato. Di ciò
invece non vi è traccia nelle relazioni e nel-
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le discussioni. Come è stata anche omessa,
nel testo, la regolamentazione del contenzio-
so fiscale regionale. Si dovranno applicare
le norme di procedura relative ai ricorsi pre-
visti dalle leggi dello Stato per i corrispon-
denti tributi erariali, oppure viene lasciata
campo libero alle RegioEi di aggiungere al
già complicato sistema di procedure in ma-
teria fiscale, oggi in atto, altre norme vale-
voli salo per i,l contenzioso tributario regiio-
naIe?

Nulla, poi, è stato disposto in ordine al
controllo di legittimità sugli atti amministra-
tivi delle Regioni, come sancito dall'artkolo
125 della Costituzione. Questo, naturalmente,
salvo le successive disposizioni che attribui-
ranno ~ come io penso ~ determinati pote-

ri al commfssario del Governo nella Regione.
Articolo 7: attribuzione del gettito di tri-

buti erariali. Questo articolo o non verrà mai
applicato o è la confessione palese dell'inca-
pacità dell'attuale Governo di realizzare la
riforma tributaria, per la qUaJle, tra l'altro,
esistono precisi impegni internazionali. En-
tro il 1° gennaio 1970 avremmo dovuto armo-
nizzare la nostra imposizione fiscale con
quella deglI altri Paesi della Comunità, sosti-
tuendo all'imposta generale sull'entrata, a
cascata, !'imposta sul valore aggiunto, la
nota IV A. Tale modifica, necessariamente,
è collegata alla riforma per lo meno della
imposizione mobiliare, la ricchezza mobile.
E per avere la possibilità di armonizzare i
vari provvedimenti abbiamo limplorato dagli
altri membri della Comunità la conoessione
di una proroga. Questa ci è stata concessa
fino allo gennaio 1972 con l'avvertenza che
non potrà esserne concessa un'altra.

L'ultimo comma dell'articolo 7 ~ venen-

do adesso al nostro disegno di legge ~ at-

tribuisce il gettito delle imposte nella misu-
ra del 50 per cento, a decorrere dalla data
prevista dall'ultimo comma dell'artkolo 16,
cioè dal primo giorno del bimestre diesa-
zione successivo aH'approvazione dei rispet-
tivi statuti regionali. Facciamo un po' di cal-
coli: quanto tempo ci vorrà per l'approva-
zione degli statuti? È evidente che occorrerà
prima aver determinato ,le leggi-cornice ~

almeno questo rigorosamente dovvebbe es-
sere l'iter ~ per le quali sono previsti al mas-

sima due anni, poi procedere alla elaborazio-
ne o almeno all'adeguamento alle leggi-carni-
ce degli statuti già deliberati in sede regio-
nale, ,infine procedere all'approvazione. È
sufficiente per questo un anno e mezzo di
tempo da oggi?

Ma se la riforma tributaria deve essere ap-
plicata dallo gennaio 1972, che senso ha, co-
me nel disegno di legge si legge, disporve « fi-
no all'attuazione della riforma tributaria»
l'attribuzione delle imposte er:ariali sui ter-
reni e sui fabbricati alle singole Regioni in
cui essi sono situati? Ne cansegue quindi o
una norma assolutamente inutile o il rico-
noscimento ohiaro ed evidente che questa
famosa riforma tributa'ria non potrà per ora
essere realizzata; o forse continueremo con i
pannicelli caldi di un Tappezzo, oppure ver-
rà realizzato 10 straloio dd!'imposta sul va-
lore aggiunto dal resto della riforma tributa-
ria, continuando col vestito di arleochino
della nostra disordinata e asmatica finanza,
nella quale ogni imposta procede autonoma-
mente ed in cui ogni ufficio fiscale ignora de-
liberatamente l'operato dell'altro ufficio, an-
che se contiguo.

Vi è di più. Cantinuando can il presente
sistema, e cioè con l'esistenza autonoma del-
le singole imposte sui terreni ,e sui fabbrica-
ti, :alnche al di là del « 31 dioembre succes-
siva}} previsto dall'ultimo comma dell'arti-

colo 7, avremo un'imposta amministrata da
un ente, lo Stato, assolutamente ad essa
estraneo: il gettito del tributo base andrà al-
la Regione e le addizionali alle provincie ed
ai comuni. Possiamo ritenere così salerte la
amministrazione finanziaria da preoccuparsi
di adeguare la tassazione dei fabbricati al
reddito, effettivo anzichè a quello catastale?
Teoricamente lo potrebbe fare, ma in prati-
ca, specie per insufficienza di personale, sa-
rà portata a disinteressarsi.

Art. 8: partecipazione al gettito di imposte
eraI1iali. Il fondo comune è stato preventi-
vato in 580 miliardi. Non trovo esatta l'os-
servazione contenuta nella relazione ~ mi
scuserà il senatore De Luca ~ « che il >livel-

lo delle quote percentuali è in funzione di
un plafond complessivo da assicurare }} per-
chè l'articolo 8 determina esattamente quale
parte del gettito annuale dei redditi erariali
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è attribuita alle Regioni. Se questo gettito
dovesse dIm~nuire, dovrebbe diminuire an~
che l'ammontare del fondo comune ed inver~
samente, almeno così dovrebbe essere nel
concetto; inveoe no, perchè inversamente
non funziona il congegno o meglio funziona
unicamente se il gettito si modifica per ef~
fetta di maggiori consumi; solo in quel caso
funziona il congegno in aumento. Infatti v,en~
gono riservatI allo Stato i proventi derivanti

da maggiorazioni di aliquote o altre modifi~
cazioni dei tributi di cui sopra. È vero che vi
è l'inciso: «quando siano destinati per leg~
ge alla copertura di nuove o maggiori spese

a carico del bi,lancio statale », ma vorrei cor~
tesemente conoscere una sola Ipotesi di au~

mento non destinato alla copertura dI nuove
o maggiori spese; tale ipotesI, onorevole re~
Latore, non eSIste, per quella scarsa 'espe~

rienza che posso avere 10 rispetto alla sua.
(InterruZlOne del senatore De Luca). Vice~
versa se lo Stato ddibera riduzioni di ali-
quote ~ vengo al punto lllverso ~ per inore~

mentare un ramo economico depresso o per
altri motivi, le Regioni devono sottostarea<l~
le conseguenze di questa riduzione che è de~
CIsa daUo Stato. Questo può andar bene per
me che ho fatto e faoclO professione di anti~
regionalismo ma, amici regionalisti, abbia~
te il coraggio di confessare che voi stessi ave~
te enorme sfiducia sull'opportunità di un'ef~
fettiva autonomia finanziaria del1e Regioni.

Quanto aMa ripartizione del fondo comu-
ne, è un bel po' macchinosa; forse non pote~
va essere diversamente essendosi pvescelti
più parametri. Trovo peraltro che sarebbe
più opportuno, per la ripartizione daes'egui~
re secondo il ooefficiente C, la indicazione
del1a proporzione dketta o inversa. Infatti,
per i tassi di emigrazione e per il grado di
disoccupazione il rapporto è diretto mentre
per il carico pro capite dell'imposta comple~
menta re progressiva 11 rapporto è inverso.
Ciò si desume unicamente daLla tabella dei
coefficienti, mentre la chiarezza legislativa
avrebbe postulalo !'indicazione nel testo
stesso della legge.

L'ul,timo comma poi è una nuova dimostra~
zione della fretta con la quale si vuoLe va-

rare la presente legge. L'Istituto centrale di
statistica,ohe da anni pubblica la ripartizio-
ne per Regioni ddla dichiarazione annuale
dei redditi, sia ai fini della ricchezza mobile
che della complementare, indicando 11 .red-
dito sia totale cbe medio, è perfettamente
in condizioni di elaborare e pubblicare, entro
breve termine, la distribuzione regionale del
reddito nazionale. Anzichè ricorrere a,l siste~
ma complesso e macchinoso dell'articolo 8,
si sarebbe potuta sollecitare ,la pubblicazione
dei dati, ritardando di qualche mese la di~
scussione della presente legge. In essa, sen~
za bisogno di nuovo provvedimento, sareb~
bero stati determinati i criteri di ripartizio~
ne del fondo comune, lettera C.

Art. 14: le Regioni emanano le norme di
attuazione necessarie per l'applicazione dei
tributi propri. È evidente che queste norme
nOin possono incidere sul contenzioso modi~
ficando termini, riducendo gradi e ostacolan~
do di fatto la dif,esa del cOintribuente. Vi so-
no intere Regioni nelle quali i professionisti
del ramo fisoalle si contano suLla punta deUe
dita. Le Regioni sono state delimitate con
criteri storici (e questo è stato più volte os~
servato) ed è quindi normale ohe un contri~
buente, soprattutto se in una zona peDiferi~
ca, si rivolga per l'assistenza ad un profes~

sionista che risiede in altra Regione o, trat~
tandosi di una questione di rilevante impor-
tanza, facoia capo ad uno studio di un gran-

de centro. Questo può accadere a<nche per
un'azienda settentrionale che, spinta dalle
agevolazioni concesse per l'industrializzazio~
ne del Sud, abbia creato stabilimenti in altre
Regioni. Ovviamente la stessa ricorre al pro~
fessionista di sua fiducIa, esercente ove ha
la sede sociale, oppure al suo ufficio fiscale
interno; consentendo difformità neU:e proce~
dure tra Regione e Regione vengono a crear~
si ,intralci e costi addizionali per il contri~
buente. Ecoo, quindi, l'opportunità di uno
schema uniforme, per lo meno neLle linee
generali, che disciplini il contenzioso per i
tributi regionali.

Norme non finanziarie incluse nel presente
progetto. All'inizio della mia trattazione mi
sono riservato di parlare brevemente sull'in-
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elusione nel presente progetto di legge di
norme che non siano di carattere finanziario
o tributario. Non metterò in rilievo l'incosti~
tuzionalità della delega al Governo per il pas~
saggio delle funzioni e del personale alle Re~
gioni: altri lo ha già fatto sicuramente meglio
di come potrei farlo io. Voglio però rendermi
dnterprete, davanti a voi, delle istanze del cit-
tadino comune, del professionista, che han-
no necessità di consultare testi legislativi, a
distanza magari di anni dalla loro emana-
zione, e non riescono a rintracciare la norma,
peI'chè si basano, nelrla loro ricerca, sull'in-
testazione della ,legge. Il relatoI1e di maggio~
ranza si è espresso magistralmente a questo
riguardo affermando: ({ Il relatore non na~
sconde le sue pI1eferenze per una archi,tettu-
I1a legislativa schietta; materie diverse devo~
no avere ,la loro trattazione Ii'll leggi diverse
ed anche nel presente, di fronte aUaricono~
sciuta necessità delle norme, provvedimenti
legislativi separati avrebbero meglio corri-
sposto aH 'esigenza di evitare commistioni di
materia ».

Il senato11e De Luca pada perfettamente
da un punto di vista scientifko, ma poi ar-
riva, dulcis in funda, a sollecitare l'appro~
vazione del disegno di legge, quindi anche
di queste norme che chiamerei intruse.

Si vogliono concedere le deleghe al Gover~
no, si vogliono modificare le norme che di~
sciplinano l'attività legislativa deUe Regioni?
I partiti regionalisti hanno la maggioranza,
ampliata e al1argata addirittura fino ai co~
munisti, e possono far passare tutte ,le leggi
che vogliono, anche quelle lincostituzionali.
Ci vuole tanto a riversare ,le norme estranee
alla materia finanziaria in un altro provvedi~
mento di ,legge,senza condensa]1le in un ar~
ticolo di oltre due colonne arruffato e poco
comprensibile?

Queste sono alcune asservazioni di natura
tecnica sul disegno di legge in discussione.
Che se pai volessimo passare a considera~
zioni di natura socio~ecanomica, bisagnereb-
be, in primo luogo" affr0'ntare il problema re~
lativo alle ripercussi0'ni che l'istituzione del~
le Regioni a statuto ordinario avrà sulla que-
stione del Mezzogi0'rno. Qui potrei riportare
pari pari il c0'ntenuto dell'intervento che io
ebbi l'onore di pronunciare in quest'Aula il

Il MAGGIO 1970

17 gennaio 1968, quando si disousse della leg-
ge elettorale regionale.

Da allora ad oggi, la situazione si è addirit-
tura aggravata. Gli ultimi dati pubblicati
dalnSTAT nel Bollettino ufficia,le di statisti-
ca (settembre 1969), con i conti economici
aggiomati al 31 dicembre 1968, ci informano
che il reddito nazianale medio per abitante,
calcolata ai prezzi correnti di mercato, è
aumentato da lire 199 mila del 1951 a lire
797 mila del 1968, con un incremento di 598
mila lire, mentre quello deH'abitante delrl'Ita~
1ia del Mezzogiarno è passato da lire 127.500
del 1951 a lire 501.500 del 1968, C0'n un in-
cremento di sale lire 374.000. H divario si
aggrava, poi, ancor più vistosamente se si
c0'nfrontano i dati relativi al Mezzogiorno
con quelli dell'Italia nord~occidentale (Pie-
monte, Lombardia, Liguria): in tali zone, il
reddito per abitante è passato da lire 309.000
del 1951 a lire 1.134.000 nel 1968. Mentre
cioè il cittadino del Nord ha visto aumentare
il proprio reddito, medio annuo, in 18 ,anni,
di ben 825.000 lire, l'abitante dell'Italia me~
ridianale, come anzidetto, ha conseguita un
incremento di sale 374.000 lire. In una situa~
ziane di questa partata, che dimost'ra palese-
mente il fallimento della politica governativa
per il Mezzogiorno, nascano ora anche le
Regioni a statuto ordinario.

Che efficacia potrà avere l'aver stabilito
all'articolo 8 di questo disegno di legge che
la partecipazione al fondo costituito col get~
tito di imposte erariali, da parte delle Re-
gioni, avverrà per i soli tre decimi, tenen-
do presente anche i tassi di emigrazio~
ne e di disoocupazione? Oppure l'aver san-
cito ,ndl'articolo 9, laddave si parla dei pra-
grammi regionali di svillu~pa, che si deve te-
nere ({ particolare riguardo lalle esigenze di
sviluppo del Mezzogiorno }>, o <l'aver stabiHto
nell'articolo 12, laddove si pia'rIa di oontri~
buti speciali, ancora « un particolare riguar~
do aHa valorizzazione del Mezzagiorno »?

Tutto ciò rappresenterà solo un ossequio
formale al p110blema del Mezzogi0'rno, ma
sulla realtà socio~economica dei fatti incide~
ranno pesantemente due consideraziani. La
prima ha tratto aHe finanze statali che saran-
no sicuramente depauperate dal peso di cen-
tina'ia e centinaia di miliaI1di sottratti al po~



V LegislaturaSenato deZia Repubblica ~ 14649 ~

11 MAGGIO 1970278a SEDUTA ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO

tere centrale, nan tanto e non solo daLla isti-
tuziane di queste altre 15 Regioni, quanto
dallaro successivo funzionamento. La secan-
da, forse ancora più determj,nante, ha tratto
ai campartimenti~stagno, alle barriere eco~
nomiche e sociali che le Regioni eleveranno
tm loro e il 'Potere centrale, e tra Regione e
Regione. Vi immaginate una comparazione
tra il programma di sviluppo regionale del
Piemonte, ad esempio, e quello della Basili-
cata? Il primo, il Piemonte, ricco di tutte le
infrastrutture che già possiede e armonizzato
con le vicine zone europee ad alto potenziale
finanziario, tecnologico, industriale, commer-
ciale, si proietterà anche verso il superfluo e
riuscirà a canseguirlo, mentre il secondo,
quello della Basilicata, povero tra: i vicini
poveri, inutilmente o stentatamente riusci:-
rà a conseguire 'Persj,no l'indispensabile alla
sua stessa esistenza. Si ritornerà, fa'Cendo
un salto indietro nel tempo, alle economie
chiuse del Medioevo, proprio nel periodo nel
quale gli Stati sentono la necessità di abbat-
ter,e le frontiere per vivere in una dimensione
più aMargata, dimensione eurapea, dimensio-
ne continentale, dimensione mondiale; di mo-
do che il problema del Mezzogiorno, <che fi-
nalmente cominciava ad entrare nella co~
scienza di tutti gli italiani come un proble-
ma di ordine nazionale, che richiedeva, po-
stuhwa e conseguiva j,nterventi di tutto il
Paese, inevitabilmente, malgrado le parole e
gli ossequi formali, ritornerà purtrappo ad
essere agitato e dibattuto dalla minaranza
dei meridionalisti, che d'ora in poi, OIlbre a
lotta~e cantro le tante incamprensioni del
potere centrale, cercheranno, ma inutilmen-
te, di lotta~e anche cantro l'egoismo di tante
Regioni già prospere, che vorI1anno prepo-
tentementeessere più praspere ancora.

Mi rendo perfettamente canto però che i,l
significato, la partata, il traguardo che in-
tende raggiungere il disegno di legge in di-
scussione,sono invece di natura squisitamen-
te palitica. Si tratta cioè (e qui vengo ,a:11a
parte palitica) di cedere, come tutto H oen-
tro~sinistra ha ceduto, alle pressioni, alle
imposizioni, alle minacce del Partito comu-
nista che ha voluto ed imposto l'attuazione
dell'ordinamento regionale.

Perciò si è sovvertito, sul piano generale,
l'ordine logico delle cose che avrebbe voluto

prima una seria riforma dello Stato, l'attua~
zione della rifarma burocrat1Ca, l'emanazio-
ne della riforma tributaria. Perciò si è sov-
vertito, anche sul piano partIcolare, ,J'ordlne
logico delle cose che av~ebbe voluto prima
l'emanazione delle leggi destinate a fissare
i compiti precisi e le funzioni demandate al-
le Regioni, nonchè tutta la legislazione rela~
tiva al trasferimento del personale.

Eoco perchè questo disegno di legge è sta~
to giustamente definito « un espediente ». Ri~
sponde ad un solo scapo: avendo ormai ac-
cettato !'imposizione comunista, oocorreva
superare un ostacolo, quello dell'articalo 22
della legge elettorale regionale, che dettava
la condizione di ~egolamentare Ilafinanza
delle Regioni prima di indire le elezioni. Ecco
com'è nato H disegno di legge oggi in discus-
sione davanti a,l Senato. E verranno le Re-
gioni che voi, signo~i del centro~sinistra, ave-
te voluto! Verranno ad aumenta~e il caos di-
lagante nel generale clima politico del Paese
e saranno l'elemento che più-Irapidamente e
con più gravi danni farà saltare l'attuale e
debole struttUDa dello Stato italiano. A che
vale discettare, disquisire sulla « Regione
aperta» sulla « Regione-costituente », sulla
« Regione-Stato », come la vogliono i comu-
nisti che intendono darle i maggiori poteri
possibili e fare di ognuna di esse nelle loro
mani una specie di Stato a sè, quando non
addirittura un super-Stato?

A che vale opporre di contro la concezione
della Regione come conHgurata dalla Costitu-
zione? Si arriverà mai ad emanare tutta la
legislazione relativa aLle leggi-quadro regio-

nali"can la apposizione della sinistra e spe-
cialmente dell'estrema-sinistra? Ed ancora:
quante volte, ieri come oggi, negli enti locali i
comunisti, disattendendo le leggi, non vanno
avanti nella lara politica clientelistica a fu-
ria di fatti compiuti? Ed allora si dice: sì, ma
c'è la Corte costituzionale! Ma quanto tempo
occorrerà perchè la Corte costituzianale, nei
tanti conflitti che sorgeranno tra lo Stato e
queste :altre 15 Regioni a statuto ordinario,
emami le sue sentenze? E nel frattempo, che
cosa accadrà? Che poteri effettivi avrà i,l Go-
verno centrale, ammesso che abbia vaglia
di esercitarli, di costringere un Consiglio re-
gianale a riparare ad una ingiustizia, a dare
loertezza di diritto ai cittadini danneggiati dai
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soprusi, dalle prepotenze de'gli organismi re~
gionali?

Signori del centro~sinistra, tutte le scusan~
ti potrete addurre damani, davanti alla sto~
ria, quando vi si accuserà di aver voluto le
Regioni, tranne quella di non aver hen capi~
to i reali traguardi verso i quaH mardavano
e marciano i comunisti. L' on0'revole L0'ngo
vi ha detto, sull'organo ufficiale del suo par~
tito, le sue vere intenzioni, ,espresse C0'n un
Hnguaggio che non 'pateva essere più chiaro.

Ha scritto, difatti, che le Regiani « saranno
utilizzate dal partito per creare, partendo
dalle questiani vive nella coscienza del,le
masse, schieramenti politici nuovi a ,Hvdlo
lacale, regionale e nazionale ». In poche pa~

l'aIe: conquistare lo Stata. E perciò, signori
del centro~sinistra, voi state per assumervi
una tremenda responsabilità di caraHere sta-
rico, approvandO' i,l disegno di 'legge oggi in
discussione. Ed ha ragione sicuramente il
Vice presidente del Consiglio, onorevole De
Martino, quando, aprendo faltra giorno ,la
campagna elettorale per il suo partito a Fi-
renze, ha dichiarato che quel che gli interessa
è che {{ questo Gove:mo passerà alla staria
per aver realizzato la più importante rifor-
ma dello Stato italiano dalla Castituente in
poi e ciaè l'0'rdinamento regionale ».

Ma alla storia, che parla sia di Giulio Cesa~
re che di Bruto, sia di Austerlitz che di Wa~
terloo, sia di Vittorio Veneto che di Clapo-
retto, si può passare pasitivamente a negati-
vamente. Noi riteniamo che il giudizio della
storia sarà fortemente negativo v,el'SO cal0'ro
i quali, con tanta dissennatezza, con tanta
caparbia ostinazione, hanno voluto istituire
le Regioni a statuto ordinario, pur d0'pa i 1'0-
vinasi risultati chiaramente, palesemente de-
nunciati dalle Regioni a statuto speciale.

N0'n si fa un salto nel buio, come quaku~
no ha detto, istituendo ora anche le Regioni
a statuto ordinario. Il salto avviene, sì, main
piena luce e nel baratro. Perchè ciò n0'n ac~
cadesse, noi abbiamo fatto di tutta per can~
trastare il vostro nefasto disegno, signori del
centro-sinistra, della sinistra e dell'estrema
sinistra; e faremo ancora tutto ciò che è pas-
sibile frure in quest'Aula e nel Paese. Sare-
mo sicuramente sapraffatti dal numera ~ oe
ne rendiamo perfettamente C0'nto ~ ma dal-

la nostra parte rimarrà la sicura coscienza di
aver adempiuta ad un sacrosanto dovere, in
difesa dei valori permanenti, dei valori f0'n~
damentali della Nazione. (Applausi dall'estre-
ma destra. CO'ngratulazioni).

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

MACCARRONE ANTONINO.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, ono-
revole Ministro, la nostra condotta in Com-
missione ed in Aula sul provvedimento m
esame è ovviamente ispirata ad una valuta-
zione politica. L'obiettivo che ci siamo pro~
posti ed al cui raggiungi mento abbiamo non
poco contribuito nell'altro ramo del Parla-
mento ed in Commissione è di giungere fi-
nalmente all'attuazione dell'ordinamento re-
gionale. Abbiamo detto e dichiarato ripetu-
tamente in sede parlamentare e con atti uf-
ficiali del Partito comunista italiano, al qua-
le mi onoro di appartenere, che per noi l'at~
tuazione dell'ordinamento regionale, specie
in questa fase della vita politica del nostro
Paese, ha un grande significato non solo
perchè così si dà vita all'ordinamento più
significativo e caratteristico della Costituzio~
ne e si contribuisce a dare finalmente piena
legittimità costituzionale ad organi ed atti
della Repubblica fin qui costituiti in contra-
sto con lo spirito della Costituzione (inten~
do riferirmi, ad esempio, alle elezioni del Ca~
po dello Stato e alla formazione stessa delle
leggi), ma anche perchè, e soprattutto, con

l'ordinamento regionale si avvia quella rifor~
ma dello Stato, dei pubblici poteri e della
Pubblica amministrazione i cui princìpi non
attuati sono tutti scritti nella Costituzione
Ce pienamente validi e attuali), le cui diret-
tive occorreva già seguire e occorre oggi se-
guire, rimanendO' fedeli ai princìpi deUa Co-
stituziane stessa e attuando quel sistema di
potere pubblico democratico di cui abbiamo
bisogno, se vogliamo dare una risposta posi-
tiva alla grave crisi politica e sociale che tra~
vaglia il Paese. Non siamo noi a negare que-
sta crisi; anzi, riferendoci ad essa e ricer~
cando le radici politiche, sociali ed econo~
miche di questa crisi, cerchiamo noi stessi
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con la nostra azione nel Parlamento e con
la nostra presenza nel Paese di dare una
risposta positiva ed uno sbocco democrati~
co, nmanendo nell'alveo della Costituzione,
reclamandone l'attuazione e la reinterpreta~
zlone alla luce deJla nuova realtà politica e
sociale del Paese.

Si è parlato nei giorni scorsi di crisi di
solidarietà. Mi sembra poco adatto e anche
anacronistico il modo demiurgico di affron~
tare i termini dei profondi contrasti che stan~
no di fronte a noi sia nella sfera dei rappor~
ti internazionali, che nella sfera dei rap~
porti interni. Le crisi che si registrano sul
piano internazionale sono determinate non
dalla crisi di una solidarietà impossibile, ma
dalla presenza delle forze aggressive dell'im~
perialismo americano, che non riconosce nè
il diritto all'autodeterminazione, nè la regola
della non ingerenza, nè il rispetto della so~
vranità e della neutralità, ma persegue spie~
tatamente la sua logica di predominio.

Sul piano interno esse sono determinate
dalle forze economiche e sociali che all'im~
perialismo si collegano e che dell'imperiali~
~mo costituiscono la base nazionale, che non
vogliono recedere dalle posizioni dominanti
di sfruttamento e di privilegio, si oppongono
ad ogni innovazione, ad ogni e qualsiasi mu~
tamento dei rapporti economici e sociali
che possa mettere in discussione l'assetto
su cui si è basato finora il loro predomi~
nio e il loro privilegio.

Le forze politiche che ricercano solidarietà
tra loro, una solidarietà, onorevoli colleghi,
messa in crisi proprio dai movimenti di fon~
do emergenti dalle grandi masse dei lavora~
tori che hanno contestato e contestano que~
sto assetto. che sono alla ricerca di un asset~
to nuovo del potere e degli ordinamenti poli~
tici, economici ed istituzionali a1J'interno del~
la nostra società e della nostra Repubblica,
una solidarietà che è stata spezzata, frantu~
mata e che non può più ricomporsi come
hanno dimostrato le vicende politiche di que~
~ti ultimi due anni e quelle più recenti che
Danno portato alla formazione di un Gover~
no instabile, disunito e fondato su palesi con~
traddizioni, queste forze non possono certo
ritrovarla ponendosi contro le aspirazioni e
le rivendicazioni politiche e sociali che le

grandi masse operaie, contadine e studente~
sche oggi portano avanti. Anzi, se vogliono
dare una funzione costruttiva alla loro azio~
ne, se vogliono, come dicono, rimanere fe~
deli alla ispirazione che sta alla base del no~
stro Stato democratico, di cui la Costitu~
zione è il fondamento, devono necessaria~
mente incontrarsi e confrontarsi con tutti co~
loro ~ e noi siamo sempre stati e siamo
tra questi ~ che quelle aspirazioni e quelle

rivendicazioni sostengono e che lavorano e
lottano perchè siano pienamente soddisfat~
te, facendo cadere ogni steccato, ogni discri~
minazione, ogni pretesa omogeneizzante,
ogni illusione di imporre, con metodi e for~
mule autoritarie, maggioranze precostituite
a tutti i livelli.

Altrimenti, non si contribuisce alla chia-
rezza. Le istituzioni repubblicane, dai comu~
ni alle provincie, alle Regioni e al Parlamen~
to, hanno bisogno di riconoscersi nel popolo

e il sistema dei rappresentanti ha bisogno
di essere ricondotto ad un rapporto coerente
e corretto con i rappresentati nelle comu~
l11tà più piccole e in quelle più vaste, senza
!'imposizione di direttori e respingendo un
metodo di governo che, in sede locale come
in sede nazionale, ha deteriorato talmente i
rapporti tra le masse popolari e le istituzio.
ni fino al limite della rottura, fondandosi,
come in effetti si è fondato, in questi lunghi
anni di opaca crisi della Repubblica, non
sul consenso democratico, ma sull'accordo
preordinato di un gruppo di potere, di un

blocco di forze moderate di cui il Partito
della democrazia cristiana è sempre stato in
tutti questi anni ~ e potete ben dido, ono~

l'evo li colleghi ~ la trave portante e il ga~
rante.

È fuor di dubbio per nOI che questo siste~
ma di governo non può reggere, e non regg~
infatti, in uno Stato fondato sulle autonomie,
rispettoso di queste e articolato nei suoi po~
teri legislativi e amministrativi secondo
quanto prescritto dalla Costituzione; una Co~
stituzione che noi vogliamo attuare integral~
mente :nella lettera e nello spi~ito, e proprio
per questo respingiamo ogni interpretazione
faziosa o riduttiva delle sue norme e delle
sue preSCnZlOl11.
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Alla base del rinvio dell'ordinamento re~
gionale vi è sempre stata una esigenza di con~
servazione del vecchio Stato, della vecchia
struttura di potere e dei vecchi rapporti so~
ciali, onorevoli colleghi della destra; una esi~
genza che fin qui ha bene interpretato la De~
mocrazia cristiana e che oggi voi interpre~
tate ~ ma non solo voi ~ cercando di ap~
profittare della crisi nella quale questa poli~
tica ha condotto il Paese.

La vostra opposizione, colleghi della de~
stra, all'ordinamento regionale deriva dal so~
stanziale rifiuto della Costituzione che, sia
per il Gruppo del Movimento sociale italia~
no che per il Gruppo liberale, è strettamente
connesso a motivi ideologici e di classe. Non
a caso per lunghi anni vi siete trovati con~
cordi con la Democrazia cristiana nel soste~
nere la conservazione del vecchio Stato ac~
centrato, che è quello liberal~fascista; non a
caso avete osteggiato il centro~sinistra nel
timore che l'ala socialista e di sinistra della
coalizione potesse aprire un processo di ri~
presa dell'ispirazione che aveva guidato i
primi passi della nostra Repubblica e che,
tornando a quella ispirazione, inevitabilmen~
te si dovessero prendere in considerazione
le ipotesi politiche di cui noi siamo portato-
ri. Nè vi sentite rassicurati dalle garanzie
che vi- offrono la Democrazia cristiana e la
socialdemocrazia nel momento in cui queste
forze politiche accedono alla richiesta di at~
tuazione dell'ordinamento regionale con una
impostazione anticomunista, perchè giusta~
mente, dal vostro punto di vista, temete che
l'impostazione trasformistica dell'ala destra
dello schieramento governativo non possa
reggere di fronte alla realtà del Paese che ha
già fatto sentire i suoi effetti proprio sul '
Partito socialista, portandolo a rompere con
la socialdemocrazia e con una visione pura~
ltlente governativa e ministeriale della sua
azione politica, e che ha fatto senti,re i suoi
effetti anche sulla Democrazia cristiana met~
tendo in luce le profonde contraddizioni e le
sostanziali contrapposizioni fra i gruppi de~
mocratici avanzati, pur presenti in questo
Partito, e la linea moderata dominante, in~
terpretata dal vecchio e nuovo do l'ateismo di
Porlani, di Piccoli e di Colombo.

Certo noi ci rendiamo conto del fatto che,
nell'accettazione della linea regionalistica,

non hanno pesato solo le pressioni delle mas~
se, le lotte sociali combattute nel 1968, nel
1969 e ancora in corso, ma anche le scelte
più recenti delle forze più dinamiche e ag~
gressive del capitalismo italiano che si sono
convertite anch'esse alla linea regionalistica
nel tentativo di spezzare l'unità e la solida~
rietà nazionale, di portare le Regioni più
sviluppate e progredite del Nord ad un inse~
rimento nell'area europea ad alta concentra~
zione industriale e tecnologica e di continua~
re ad assegnare alle Regioni meno sviluppa~
te e alle zone meridionali del Paese una fun~
zione subordinata e subalterna alle esigenze
dei grandi gruppi industriali. Ma proprio per
questo noi ci siamo sforzati di dare alla bat-
taglia regionalistica in questa fase un'impo-
stazione precisa ed abbiamo insistito ed in-
sistiamo sul ruolo e sui poteri delle Regioni,
portando avanti una proposta precisa, non
generica e indeterminata, come vorrebbe lo
onorevole Porlani, o confusa, come preten~
derebbe l'onorevole De Mita, bensì ispirata
al,J'esigenza, da un ,lato, di contrastare i vec~
chi orientamenti che vorrebbero o respinge~
re semplicemente l'attuazione dell'ordina.
mento regionale ~ orientamenti peraltro or~
mai definitivamente sconfitti ~ o ridurlo ad

un semplice fatto di decentramento e di ra~
zionalizzazione amministrativa, e, dall'altro
lato, di respingere i nuovi indirizzi effi~
cientisti e tecnocratici che pretenderebbe-
ro di realizzare le Regioni per ottenere un
trasferimento di potere dal centro alla peri~
feria, allo scopo di attuare un disegno di so~
stanziale disintegrazione, anche sul piano isti~
tuzionale, dei processi di sviluppo dell'eco-
nomia e della società nazionale a vantaggio
dei gruppi privilegiati dislocati ed insediati
in alcune Regioni più sviluppate del Paese.

La Democrazia cristiana riduce questa no~
stra impostazione ad un preteso e meschino
gioco di potere. Ma ciò è un modo sciocco
ed in malafede di affrontare la questione. La
verità è che si vuole evitare ancora una vol~
ta di assumere delle posizioni e delle re~
sponsabilità precise, di fare delle scelte qua~
lificanti. Su questo i compagni socialisti deb~
bono riflettere ed esprimersi chiaramente fin
da ora, perchè al di là delle posizioni eletto~

l'ali e dei risultati del voto del 7 giugno vi
sarà da misurarsi concretamente nei Consi~
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gli regionali e nel Parlamento proprio su
questo terreno.

La prima scelta di fronte alla quale ci tro~
veremo tuttI dopo il 7 giugno sarà proprio
questa che noi abbiamo indicato in un modo
preciso e non vago e generico: scelta fra un
potere regionale da costruire in stretto rap~
porto con le forze e le organizzazioni sociali
pel determinare una nuova politica di svi-
luppo, una programmazione nazionale e re~
glOnale democratica, una politica di riforme
economiche, sociali ed istituzionali, ed un
potere regionale da costruire sotto la guida
òelle forze capitalistiche nella continuità del~
la politIca centrista e moderata realizzata
con il metodo delle alleanze di vertice e delle
maggioranze preordina1e e delimitate, sotto
il segno di una pretesa coerenza politica che
plOprio in assenza di una chiara volontà in-
formatrice di rinnovamento altro significato
non assume se non quello di ingabbiare, pri~
mé. ancora che nel quadro delle leggi e dei
rapporti giuridici ed istituzionali, nello stec-
cato delle al1leanz,e politiche moderate ogni
forza di progresso presente nel Paese.

Noi siamo dunque, e non per una sciocca
e fantasiosa strategia dell'inserimento silen-
zioso ma in coerenza con una visione orga~
nica della lotta politica democratica e delle
esigenze presenti nel Paese, per la costruzio~
ne di un potere regionale aperto al contribu~
10 e all'iniziativa creatrice delle masse ope~
raie, contadine e studentesche, proprio per~
chè « concepiamo le Regioni » ~ come di re~
cente ha affermato il nostro compagno No-
vella ~ « come la struttura portante di un
nuovo assetto democratico dello Stato, attra~
verso cui si esprime una unità nuova, più
ampia e piÙ solida nel Paese; una struttura
democratica unitaria che si contrapponga
aHa struttura centralizzata che ha agito ed
agisce in senso disintegrante e che ha porta~

to alle differenze enormi che caratterizzano
il nostro Paese », agli squilibri territoriali e
sociali, al vuoto di partecipazione democrati-
ca, al predominio delle forze capitalistiche,

degli interessi parassitari, della pratka
clientelare.

Siamo in questo sostanzialmente d'accor~
do con l'impostazione generale che è stata

data al documento programmatico per le Re~
gioni dal Partito socialista italiano e con
molte delle cose dette nel suo discorso pro~
grammatico pronunciato a Roma dal segre~
tario del Partito socialista, onorevole Man~
cini. Tuttavia riteniamo necessario rilevare
che all'impostazione programmatica occorre
far seguire coerentemente posizioni politiche
nel Parlamento e nei Consigli regionali, pro~
prio di fronte alle scelte che la fase di ca-
s truzione del potere regionale imporrà alle
forze politiche.

Il secondo appuntamento, subito dopo il
7 giugno, è costituito dal trasferimento delle
funzioni amministrative statali alle Regioni
nelle materie di loro competenza, che deve
essere tanto rapido e tanto ampio da carat~
terizzare subito la linea di tendenza. Biso-
gna impedire con tutti i mezzi la fase di
ibernazione delle Regioni. Le Regioni devo-
no essere in grado di operare subito, conte-
s1ualmente all'elaborazione degli statuti, nel-
le materie loro attribuite dall'articolo 117
della Costituzione. In questo senso prendia-
mo atto del giudizio del Partito socialista
sulla non necessità delle leggi~quadro per
avviare il processo di produzione legislativa
delle Regioni e chiediamo solo che all'im~
postazione programmatica segua coerente~
mente l'azione politica nel Parlamento e nel
Governo.

N E N C ION I. ~ un'idea buona.

MACCARRONE ANTONINO.
Non ho capito perchè lei l'abbia scoperto
proprio ora, senatore Nencioni.

P RES I D E N T E. Senatore Nencio~
ni, lei in seguito interverrà. Continui, sena~
tore Maccarrone.

MACCARRONE ANTONINO.
~ stata ri,Jevata da qualche parte, da parte
repubblicana, se non erro, una certa fretto-
losità di fronte alla complessità, pur reale,
dell'attuazione dell'ordinamento regionale
sia sul piano politico che sul piano istituzio~
naIe. Siamo noi ad essere i piÙ frettolosi ~

lo riconosciamo ~ e quindi prendiamo per
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noi. la critica, anche se gli ammonimenti e le
rampogne repubblicane sono :dvohi ai part-
ners di Governo e di maggioranza. Io vorrei
rispondere però all'austera paternale di par~
te repubblicana, con cui non si può non con~
sentire se si prende in considerazione il giu-

I

dizio generale che le Regioni si avviano a I

funzionare senza un'adeguata predisposizio~
ne di mezzi giuridici e finanziari ~ io ag-
giungo senza un cambiamento tale dell'ordi-
namento da adeguarsi a questa nuova real~
tà ~, che, se così è, la responsabilità nDn è
certo nostra, nè di coloro che oggi spingono
a fare presto, a non indugiare ancora. La re~
sponsabilità è di chi ha impedito per 22 an-
ni l'attuazione della riforma regionale, ha
messo in crisi e disgregato le fragili auto-
nomie dei comuni e delle provincie, ha esa-
sperato l'accentramento statale in ossequio
o ad interessi di conservazione retriva o ad
un astratto disegno illuministico e tecnocra~
tico. Certo, 22 anni di attesa nell'antIcamera
delle buone intenzioni e delle false promes-
~,e non sono stati senza conseguenze. Certo,
22 anni di qualunquismo di destra e di catti~
vi esempi nella gestione centrista e modera-
la imposta alle Regioni a statuto speciale,
COlI tutte le formule politiche di Governo,
~ompresa quella di centro-sinistra di cui il
Mentore repubblicano ~ e il senatore Cifa~

relli ne è il portavoce in quest' Aula ~ si è

dE'Ho ed è convinto ed irremovibile assertore,
hanno acceso perplessità nella coscienza del
Paese. La realtà è che in questi 22 anni non
hanno acoeso perplessità nella cDscienza del
l'articolo 5 della Costituzione secondo cui la
Fepubblica riconosce e promuove le autono~
mie locali ed attua nei servizi il più ampio de~
centramento, non solo non è s1ato attuato il
titolo quinto della Carta costituzional~ e di
conseguenza la disposizlOne transitoria ot-
tava, ma è stata negletta ~ ed i repubblica~

ni e gli altri regionalisti dell'area governa~
ti va non possono non essere chiamati respon~
sabili di questa violazione ~ la disposizione

nOha transitoria che prescriveva che entro
tre anni dall'entrata in vigore della Costi.
tu ~-:1UnE'la Repubblica avrebbe dovuto ade.
guare la sua legislazione alle competenze le-

gisL:u;ve attribuite alle Regioni ed alle esi~

geme delle autonomie locali. Nè si può dire
che l'invito in questo senso non sia venuto
dé11Lu-Jamento dove, soprattutto per nostra
iniziativa, negli anni '50 e poi '60 sono state
avanzate proposte organiche, sono stati pre-
sentati emendamenti a proposte governative
e di altri settori del Parlamento, proprio
per predisporre già il necessario adegua~
mento della legislazione repubblicana alle
esigenze delle autonomie locali ed ai poteri
legislativi attribuiti dalla Costituzione alle
Regioni.

Ci è stato proposto il tema alternativo del-
la attuazione delle Regioni con la contestua~
le abolizione delle provincie. Non ci siamo
rifiutati, nè ci rifiutiamo, di prendere in con.
siderazione le esigenze di ristrutturazione
dell'ordinamento locale. Questa ristruttura-
zione, però, va vista sia nella direzione di un
ac1eguamento del sistema delle autonomie

aJle nuove esigenze del Paese, sia nella dire~
zione di una riforma della amministrazione
statale centrale e periferica che non si fer-
mi solo alla pur necessaria abolizione del
regime prefettizio, ma investa tutto il
sistema e lo adegui alle competenze legi-
slative ed amministrative delle Regioni ed
a1 principio della delega delle funzioni sta~

tali alla Regione ed agli enti locali. Ciò por~
terà non solo a semplificazioni e snellimenti,
ad una diminuzione effettiva della spesa cor~
rente, ma anche ad una più organica e più

democratica presenza del potere pubblico e
della Pubblica amministrazione nella realtà
economica e sociale del Paese e porterà an.
che ad un più corretto funzionamento degli
organi centrali dello Stato e dell'attività dI

Governo. Questo è il senso concreto di talu-
ne proposte precise avanzate dall'onorevole
Longo per 10 smantellamento di alcuni Mlni~

steri persino nelle loro strutture centrali e
per la riorganizzazione quindI dello stesso

Esecutivo con il più ampio trasferimento dei
poteri e delle funzioni alle Regioni.

Ci domandiamo: Tisponde 13queste esigen-
ge il provvedimento sulla finanza regionale
oggi al nostro esame? La nostra risposta è

chiara: questo provvedimento non rispon~
de affatto né alle esigenze di un ampio de~
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celltramento dei poteri e delle funzioni dal
centro alle Regioni, né a quelle di un ampio
decentramento della spesa statale, nè 311ca~
j attere e al contenuto di principio che deve
ayere l'autonomia regionale. Per questi mo~
tivi noi non diamo la nostra approvazione al
dIsegno dI legge in esame, pur avendo di
fronte ad esso un atteggiamento tale da non
ostacolare, dopo la scelta fatta dalla maggio~
ranza nel 1968 con la legge elettorale, il re~
goJare svolgimento delle elezioni e l'insedia~
mento dei Consigli regionali.

L'iniziativa per superare i limiti gravi di
questo provvedimento sarà da noi presa
dopo il 7 giugno e riguarderà prima di tutto
l'nnpostazione dei provvedimenti delegati
previsti all'articolo 17. In quella sede ed an~
che con iniziative specifiche porremo il pro~
blema, da discutere evidentemente con tutte

le forze regionaliste, dell'ampiezza del decen~
lrarnento e quindi del volume della spesa
dé\. trasferire dal bilancio dello Stato ai bi~
lanci regionali attraverso il meccanismo del
fondo comune, che consideriamo però fin
d'ora inadeguato non solo per la macchino~
sità del suo funzionamento ma soprattutto
per il livello dei fondi e per il carattere di
discrezionalità della delega amministrativa
attribuita al Governo.

Le nostre riserve più sostanziali sono però
in due altre direzIOni: 111primo luogo denun~
ciamo la concezione restrittiva e sostan~
zialmente antiautonomistica che è alla base
di tutto il provvedimento. Non vogliamo in
questa sede fare una disamina dell'articolo
119 della Costituzione, a cui il provvedimento
SI aggancia, con un approfondimento di tut~

ti gli aspetti gmridici e politico~costituziona~
li sollevati sia dal conc~tto di autonomia
finanziaria tanto dibattuto in dottrina e non
ancora risolto, sia dalla formulazione del se~
condo capoverso e in particolare dalla inter~
pretazione del significato dell'espressione:
« attribuzione di tributi propri ». Ci preme
sottolineare che fra tutte le vie possibili aper~
te alla legislazione in questa materia si è
scelta quella che sul terreno concettuale e
sul terreno sostanziale è la più restrittiva
e la più antiautonomistica. Si è dato per scon~

tato, per già dimostrato che la Regione non
ha potestà impositiva. Ma questo, onorevoli
colleghi, è tutt'altro che scontato non soltan~
to in relazione all'articolo 119 ma anche in
relazione all'articolo 23 della Costituzione
che vietai, sì, di imporre, se non in base alla
legge, prestazioni personali e patrimo~
niali (ove evidentemente legge sta in con~
trapposizione a non legge, cioè a qualsiasi
altro atto di disposizione che l'Amministra~
zione pubblica può porre in essere e che sia
di verso dalla legge) ma non necessariamente
si deve e si può intendere questa riserva co~
me riserva di legge statale. Essa può essere
soddisfatta da una legge regionale; e se an~
che la materia non è espressamente prevista
dall'articolo 117 a me pare del tutto eviden~
te che l'autonomia finanziaria delle Regioni,
coordinata con la finanza degli altri livelli,
Stato, provincia, comune, e~ posta proprio
dédl'artlcolo 119 sullo stesso piano di questi
livelli nel quadro di un ordinamento tributa~
rio organico e democratico, possa sostanziar~
sÌ anche in una potestà impositiva derivata
solo dalla fonte costituzionale e dalle leggi
della Repubblica che ne stabiliscono forme
e limitI. Non è un caso che le forme e i li~
miti prescelti siano stai i in questo provve~
di mento non i più ampi possibili ma quelli
che, negando pregiudizialmentc ogni possibi~

lità per la Regione di potestà impositiva au~
tonoma, fanno discendere in tutto la finanza
regionale da quella statale. Troppo limitato
infatti per volume e per qualità è l'ambito dei

cosiddetti tributi propri assegnati alle Re~
gioni: lo avete riconosciuto voi stessi, colle~
ghi deìla maggioranza, nell'altro ramo del

Parlamento e in questa sede; troppo ,limitata
e subordinata ad una sostanziale decisione
centrale è la possibilItà del ricorso al mer~
cato finanziario con i mutui e con l'emissio~
ne di obbligaziom.

Si toglie così alle RegIOm una sostanziale
autonomia nell'uso dI un importante volano
per impostare e condurre una politica eco~

normco~regionale cornspondente a scelte au~
tonome, preordinate, pur nel quadro genera~

le di una programmazione nazionale, dalle
Regioni stesse.
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Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

(Segue M A C C A R R O N E A N T O-
N I N O ). Questa è la prima conseguenza
politica, generale e diretta, sulla autonomia
regionale e sul ruolo delle Regioni nella po.
Jjtica economica.

V'è da rilevare poi che, mentre ogni espan-
sione dell'area di spesa è legata al funziona-
mento del fondo comune, questo, così come
è impostato, non ha il significato di strumen-
to di perequazione e di giustizia distributiva
delle risorse, assegnato, nella più corrente
interpretazione del seoondo comma delil'arti-
colo 119 della Costituzione, all'attribuzione
alle Regioni di quote di tributi erariali, ma
assume lit rilevanza di fonte primaria, quasi
esclusiva, di finanziamento dell'attività re-
gionale.

Vi è da osservare poi che i rapporti con la
programmazione economica nazionale sono,
secondo noi, mal posti sia all'articolo 9 che
all'articolo 12.

Di tali questioni discuteremo ancora in
sede di legge sulle procedure della pro-
grammazione, se e quando il Governo si
deciderà a far cessare la lunga ibernazione
di questo provvedimento. Qui è delineata
un'impostazione dei rapporti tra program-
mazione nazionale e programmazione regio.
naIe e tra interventi ordinari e interventi
straordinari che più volte abbiamo dimo-
strato di non poter condividere proprio per-
chè da un lato non tiene in giusto conto
l'autonomia regionale, dall'altro respinge
quella concezione democratica, articolata
e dinamica che deve essere propria della
programmazione nell'attuale fase di svilup-
po se non vogliamo ripetere, con il secondo
ciclo, il fallimento che ha caratterizzato il
primo ciclo della politica di programma-
zione.

Si deve intanto escludere quell'elemento
di rigidità che è rappresentato dal program-
ma approvato per legge. Aver qui risolto in
senso positivo e nonostante l'esperienza fat-
ta con il primo programma un problema

che, in sede di legge sulle procedure, non
è stato ancora risolto è quanto meno p~e-
maturo. Così, l'aver stabilito un ruolo del
CIPE nell'assegnazione del fondo, prima an-
cora di aver definito i rapporti tra CIPE e
Governo, CIPE e Parlamento, CIPE e Re-
gioni e, quel che più conta, tra Regioni e
Parlamento nella definizione del piano na-
zionale e prima ancora di aver definito il
carattere e l'ampiezza dei programmi regio-
nali di sviluppo e il ruolo che in una visione
regionale delle dimensioni della politica eco-
nomica può e deve ess~re proprio, nella
lotta contro gli squilibri territoriali e so-
ciali e quindi nella determinazione delle ri-
sorse ordinarie e straordinarie da assegnare,

,

in una visione organica e preordinata, delle
Regioni, è del tutto inaccettabile.

Parimenti inaccettabile è che commissio-
ni diverse da quelle già previste o prevedi-
bili in sede parlamentare e nei rapporti tra
Parlamento e Regioni e tra Parlamento e
Governo per realizzare gli obiettivi del pro-
gramma siano istituite, con la legge in esa-
me, senza dire nulla del destino e delle fun-
zioni di quelle commissioni degli affari re-
gionali e per la programmazione previste
rispettivamente dalla legge del 1953 e dalle
norme sull'istituzione e sul funzionamento
del Ministero del bilancio e della program~
mazione.

L'altra direzione in cui manifestiamo le
nostre riserve è quella in cui si muove l'in-
tero articolo 17. Ne abbiamo fatto cenno
in precedenza, nel corso di questo interven-
to; voglio qui aggiungere, alla richiestla che
le leggi delegate per il trasferimento siano
emanate nel più breve tempo possibile, rite-
nendo esiziale per le Regioni un qualsiasi
periodo bianco, il nostro sostanziale accor-
do con quanto affermato dai compagni so-
cialisti a proposito delle oosiddette leggi-
quadro. « Le leggi-quadro » ~ afferma il do-
cumento programmatico del Partito sociali-
sta italiano ~ « devono essere mtese come
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gl andi leggi di riforma a carattere nazionale
destinate a tracciare indirizzi generali della
azione riformatrice nei vari settori dell'inter~
vento pubblico e a fornire alle Regioni e agli
enti locali la strumentazione necessaria per
gli interventi di loro competenza ». E prose~
gue: « H Partito socialista italiano è d'avviso
che anche in attesa delle leggi~quadro le Re~
gioni possano pienamente esercitare i poteri
loro attribuiti dalfarticolo 117 della Costi~
tuzione ».

Questa impostazione però non trova ri~
spondenza nè nell'ipoteca che si è inteso
porre, sul piano politico, con quel brutale
intervento di parte democristiana e social~
democratica che ha imposto alla Camera di
modificare il testo dell'articolo 17 elaborato
dalla Commissione bilancio con il contri-
buto nostro e delle altre forze regionaliste,
nè nella impostazione programmatica data
in sede di Consiglio nazionalle dalla Demo~
crazia cristiana.

Rimangono perciò le nostre riserve e, pro-
prio in considerazione delle ipoteche mode~
rate accese sull'articolo 17 in relazione ai
tempi e ai modi dell'avvio dell'attività legi~
slativa delle Regioni, avvertiamo l'esigenza
di portare avanti nel Parlamento e nei Con~
sigH regionali, assieme ai compagni socialisti,
ai gruppi della sinistra conseguentemente re~
gionalista, a quella parte delle forze della
Democrazia cristiana che pure concordano
con questo nostro orientamento, l'azione ne~
cessaria per togliere dalle Regioni l'ipoteca
della ibernazione per due anni e far sì che
i nuovi poteri regionali nascano non solo vivi
e vitali, ma capaci di dar subito, in piena
autonomia, la necessaria risposta alle richie-
ste dei lavoratori e la soluzione più adeguata
ai problemi del Paese.

Mi sono sforzato, onorevoli colleghi, di
motivare le nostre critiche e le nostre riser~
ve nei confronti del provvedimento in esame
visto nel suo complesso ed anche alla luce
del dibattito in corso.' Non mi propongo
certo di indurvi a modificare il disegno di
legge ma solo di offrirvi spunti per una più
attenta riflessione sui problemi che tutti
abbiamo di fronte a scadenza assai ravvi~
cinata. Il voto del 7 giugno contribuirà, non
ho alcun dubbio, a chiarimenti più vistosi
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della situazione politica e certamente ad
accrescere la responsabilità vostra e nostra
di fronte al Paese e alle masse lavoratrici.

Quello che è stato chiamato il partito del-
l'affossamento della quinta legislatura è sta~
to sconfitto: non ci nascondiamo e non vo-
gliamo nascondere al Paese che questo par~
tito, che ha la sua pattuglia più scatenata
ed oltranzista nella socialdemocrazia, ha
numerosi adepti in mezzo a voi, colleghi
della Democrazia cristiana, ed ha l'appoggio
incondizionato della destra conservatrice e
reazionaria. Esso è stato sconfitto anche
grazie alle posizioni che noi abbiamo preso
e, voi lo sapete bene, non potrà essere posto
a tacere, se dovesse tirar fuori nuovamente
la sua testa dal fondo della palude, <;enza il
nostro contributo decisivo e soprattutto sen~,
za la vigilanza attiva e le grandi lotte delle
masse lavoratrici.

Il partito della crisi però non si batte solo
respingendo le sue manovre più appariscen~
ti ma lavorando nel Parlamento, nei Consi-
gli regionali, in tutte le istituzioni rappre-
sentative per rafforzare la democrazia, per
costruire una Repubblica autenticamente de~
mocratica che utilizzi tutti i suoi poteri per
abbattere gli ostacoli che ancora impedi~
scono quel contributo decisivo e quella par-
tecipazione creatrice dei lavoratori alla vita
politica, economica e sociale del Paese che
l'articolo 3 della Costituzione chiaramente
indica.

Noi lavoriamo per questo e lavoreremo
nel Parlamento e nelle Regioni perchè l'or~
dine costituzionale si attui nella sua pie-
nezza. Le Regioni sono per noi una nuova
sede di questa battaglia per dare al Paese
le riforme promesse, attese e rivendicate,
per attuare con la riforma democratica del-
lo Stato le condizioni politiche ed istituzio~
nali per risolvere i grandi problemi sociali
posti dal movimento dei lavoratori. (Vivi
applausi dall' estrema sinistra. Congratula~
zioni).

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

T U R C H I. Onorevole Presidente, ono-
revoli colleghi, vi è veramente ~ lasciate~
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melo dire ~ un senso di disagio e di stan~

chezza nell'affrontare in quest'Aula severa
1'esame della legge finanziaria per le Regio~
ni; un senso di disagio perchè siamo alla
soglia (anzi ci siamo già dentro) delle cele-
brazioni indette per il centenario di. Roma
capitale. Quale spirito beffardo avrebbe po-
tuto credere che tale commemorazione avve-
nisse qui a Palazzo Madama, qui al Parla~
mento, dibattendo una legge che sanziona
non il decentramento ma la disintegrazione
dei poteri statali, la disunione dell'Italia?
Ho detto anche un senso di stanchezza: tutti
gli onorevoli colleghi conoscono bene le ca~
renze, le insufficienze, le incerte indicazioni,
le oscure e polivalenti interpretazioni di que~
sta legge che è stata sfornata in fretta e
male come quello che si fa davanti ad una
alluvione o ad un terremoto, soltanto per
soddisfare impropri sconsiderati appetiti,
soltanto per piegarsi a pressioni ed a impo~
sizioni contro le qua:li bisognava levarsi co~
me un sol uomo ed avere il coraggio di
dire no.

Tutto ciò ci dà, ammettiamolo, onorevole
Presidente e onorevoli coJleghi, un profondo
senso di disagio, e non soltanto perchè è
giunta tra noi l'eco quanto mai ammoni~
trice dell'altissimo dibattito avvenuto su que~
sta legge dèlla finanza regionale nell'altro
ramo del Parlamento. A questo proposito non
posso mancare di rilevare l'apporto di chia~
rezza, di onestà politica, di coscienza giuri~
dica che tanti illustri colleghi del Gruppo al
quale mi onoro di appartenere hanno dato
a Montecitorio, come ora stanno dando a Pa~
Jazzo Madama con un profondo senso di re~
sponsabilità. È con un senso di doveroso or~
gag-lio che mi permetto richiamare l'atten~
zione dell'Assemblea su questa nostra batta~
glia contro le Regioni, battaglia che abbia~
mc; condotto con il cuore e con la ragione
offrendo alle Camere un contributo di vasta
e significativa portata, un contributo che for~
se in qualche spirito insofferente ha causato
f3stidio ed in qualche spirito responsabile
forse ha provocato turbamento.

È bene che sia così perchè noi tutti sia~
me deposi~ari qui, per dettato della Costi~
tuzione, del potere legislativo ma lo eserci-
tiamo senza vinco~i di mandato, con piena

libertà, con la libertà innanzi tutto che ci
suggerisce la nostra coscienza di cittadini e
di patrioti.

È ben vero ~ voglio portare qui nono-

stante tutto una nota scherzosa ~ che sul

« Popolo}} del 5 maggio corrente ho letto
che « per quanto riguarda il dibattito sulle
Regioni l'ostruzionismo sarà impedito dal
computer », nel qual titolo, per intenderci,
ostruzionismo significa il nostro dire ed è
un'espressione poco democratica dato che
noi siamo tutti qui senatori alla stessa ma~
niera e della stessa portata perchè siamo
espressione di una investitura popolare di~
retta. Comunque lasciamo stare le parole;
SI dice nell'articolo stesso che « l'intervento
dei missini ed eventualmente anche quello
dei liberali potrà risultare addirittura incon~
sistente se le votazioni sugli articoli della
legge e sugli emendamenti potranno svol-
gersi con il nuovo sistema elettronico. Le 46
votazioni a scrutinio segreto che furono
necessarie alla Camera per varare l'articolo
15 del provvedimento, con una perdita di
tempo di due giorni, potrebbero questa volta
risolversi in pochi minuti di lavoro del co-
lossale computer installato in Aula ». Ci po~
tremo quindi vantare che per vincere il no~
stro dire non è bastato il senno dei senatori,
ma si è dovuto ricorrere ad una macchina
elettronica la quale pare abbia il compito
di stritolare in pochi minuti il lavoro delle
nostre menti.

Debbo osservare, con tutto il rispetto per
il Senato, che i primi senatOri del Regno
che avevano fatto l'Italia ~ tra cui mi piace

ricordare Alessandro Manzoni ~ non pote-

vano sospettare che per via di una diavo~
leria elettronica si potesse in quattro e quat-
tr'otto, con una legge regionale, sciogliere
quella unità d'Italia che essi con tanta fatica
e passione avevano contribuito a far sorgere.

Questa annotazione direi umoristica con-
ferma uno tra i paradossi di cui questa
legge finanziaria è piena. Io rispetto, anzi
lodo l'esame che coscienziosamente ha fatto
di questa legge il relatore di maggioranza,
Il senatore De Luca, però non posso non
far notare che subito, fin dalla prima riga
di tale relazione, balza agli occhi una assur-
dità macroscopica: «allo scopo di mettere
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in condizioni le istituende Regioni a statuto
01 dmario "

~ afferma il senatore De Luca ~

« di acquisire le risorse finanziarie... ", eoce~
tera.

Istituende: questo aggettivo significa ~

ed è lapalissiano ~ che le Regioni non sono
state ancora istituite, ma sono ancora da
istituire. Se uno si chiedesse quale sia il
loro profilo, la loro fisionomia, il loro colore,
il loro gruppo sanguigno, con quale nome
e quale paternità si presentino all'anagrafe,
sappiamo che nessuno 10 sa: 10 si farà ~ e

ci credo ~, ma questa è una musica del
futuro che appartiene più alla fantapolitica
che alla scienza del diritto.

Lo si farà con leggi~quadro: ma quali
saranno mai queste leggi? Quali definizioni
daranno delle Regioni e dei loro compiti?
I comunisti poi hanno già detto che nep~
pL,re le vogliono, queste leggi~quadro.

Altri colleghi hanno sviscerato con altis~
simo impegno queste tesi di incostituziona-
lità e mi rimetto volentieri ai loro argo-
menti, anche perchè desidero aggiungere
qualche argomentazione più semplicemente
nazionale e politica con la chiarezza e la
impostazione che modestamente mi sono
congeniali ~ mi si consenta dirlo ~ dopo
una vita dedicata in tanta parte all'attività
politica. Non potevo mancare di additare
che qui fin dalle prime parole della relazione
di maggioranza si notano subito queste fon-
damentali discrepanze le quali sono suffra~
gate da tutto il resto del discorso. Ci si viene
infatti a dire, con onestà cristallina che io
ammiro, essere necessario che Ìil provve-
dimento debba essere innanzi tutto aderente
ai princìpi della Costituzione e che l'ade-
renza ai princìpi della Costituzione presup~
pone innanzi tutto la determinazione delle
fUI1zioni proprie delle Regioni e i limiti di
esse nell'ambito dell'ordinamento e delle
leggi generali dello Stato.

Tutto giusto, tutto bene: resta 11 fatto
che tra il dire e il fare c'è il solito mare,
quel divario tra princìpi e realtà, tra gram-
matica e pratica che è stato così perspi~
cuamente messo in evidenza dalla relazione
di minoranza del nostro senatore e amico
Franza.

Se dico quindi, onorevoli colleghi, che
questi tanti miliardi ~ che l'onorevole Lon~

go ha poi da par suo definito pochi e insuffi-
cienti qualche giorno fa ~ si dedicano a
dei fantasmi e non a delle creature, sono
nel vero: nessuno mi può smentire. Il bello
è che qui il discorso si fa davvero serio e
che i 700 e passa miliardi previsti dalla
presente legge quale primo acconto per far
nascere le Regioni ~ io lo definisco un forci-
pe finanziario ~ non sono che la prima mos~
sa per la costruzione di un castello tutto di
carta. Si viola la Costituzione una prima
volta per dare soldi a delle creature non
ancora nate di sesso incerto; mentre è an~
cora in corso questa discussione in Parla-
mento si viola una seconda volta la Costi-
tuzione indicendo da parte dell'Esecutivo le
elezioni regionali.

Il Presidente del nostro Gruppo, senatore
Nencioni, ha messo in evidenza con magi~
strale chiarezza giuridica la leggerezza, la
incostituzionalità, l'illegalità dell'uno e del~
l'altro provvedimento.

Ma anch'io voglio associarmi alla mera~
viglia, anzi, alla stupefazione, di molti dei
nostri colleghi, chiedendo all'onorevole Pre~
si dente, sempre così rispettoso e starei per
dire puntiglioso per le prerogative di questo
ramo del Parlamento, come si sia potuta
iniziare la discussione di una legge che l'Ese-
cutivo ha già dato per discussa, anzi, per ap~
provata, e nei termini, poi, da esso desiderati
e quasi ~ computer elettronico aiutando ~

imposti, in modo ohe al 18 di questo mese
tutto sia bello e sbr1gato, secondo una 'logica
programmata e prefabbricata che ~ me lo

consenta il Presidente ~ pl'ofondamente ci
amareggia e che ~ voglio essere ancora più
schietto ~ sconvolge la pubblica opinione
allarmata dall'attentato permanente contro
le pubbliche istituzioni, contro quelle istitu~
zioni che poi sono ad essa più care, in
quanto riflettono le dirette, personali scelte
dell'elettorato.

Guardando proprio al suffragio univer-
sale, quale garanzia ha ormai più l'elettore
chE.-la sua volontà sia rispettata dagli orga-
nismi da esso eletti? Se dai nostri scanni
passiamo proprio alle Regioni, vediamo che
a Palermo ci sono voluti tre mesi per avere
un Presidente a Palazzo dei Normanni. La
maggioranza, forte di ben 52 seggi su 90,
c'era, ma non riusciva per distorsioni inter-
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ne ad eleggere un Presidente. E come po~
tranno rispettare i deliberati dell'elettorato
i 500 onorevoli consiglieri regionali che sa~
ranno eletti il 7 giugno in base a due prov-
vedimenti legislativi non costituzionaH? Es~
si pot'ranno prendersi ovviamente, nel caso
peggiore, tutte le libertà, adire soluzioni non
legali perchè a chi li rimproverasse per que-
sto potrebbero sempre rispondere che il Go~
verno ha indetto i comizi elettorali mentre il
Parlamento doveva ancora approvare la leg-
ge; potranno rispondere ancora che, se il
Governo aveva sbagliato, il Parlamento non
doveva piegarsi alle imposizioni del Gover-
no e che poi, se entrambi avevano sbagliato,
con quale diritto si poteva tenere ad essi la
solita lezione del padre Zappata?

Mancando di un serio fondamento giuri~
dico, le Regioni ~ è logico ~ sono trattate

dall'opinione pubblica, che resta sbalordita,
come la gomma americana.

Desidero soffermarmi per qualche minuto
su dichiarazioni recenti per motivare lo sba~
lordimento generale da parte dei cittadini
i quali devono votare il 7 giugno, ma devono
farlo credendo e anche dando a credere che
si tratta di realtà assolutamente diverse;
è proprio il caso ~ lasciatemelo dire ~ dell
pirandelliano «uno, nessuno, centomila »;
ognuno ,le considera come crede. Esempli~
fico: i comunisti guardano alle Regioni co~
me alle sedi nelle quali promuovere una
politica nuova, contrapposta a quella del
Governo. Sentiamo cosa ne pensa Longo in
questa intervista all'« Unità» del 2 mag~
gio: «La creazione delle Regioni dovrebbe
portare ad una radicale trasformazione delle
strutture attuali dello Stato. Dovrebbe es-
sere accompagnata innanzitutto dall'aboli~
zione "pregiudiziale" dei prefetti. Inoltre
potrebbero cessare di esistere come tali il
Ministero dell'agricoltura, quello dei lavori
pubblici e quello deJla sanità; per il 90 per
cento potrebbero passare alle Regioni le fun~
zioni del Ministero del turismo e potrebbero
essere ridimensionati sia il Ministero dell'in-
dustria che quello dell'interno ». E tutto
questo nella cornice di un preciso disegno
politico che mira ,a scompaginare la coali-
zione di centro-sinistra e a creare una nuo~
va maggioranza a livello locale, regionale e

nazionale. Questa è la tesi, notissima, delle
« Regioni aperte ».

E non basta. Se vogliamo sapere quali
siano gli intendimenti deJl'estrema sinistra
sulle Regioni, come essi le facciano votare
ai loro adepti e in qual modo l'indetermi~
natezza della legge che stiamo esaminando
contribuisca alla generale confusione, ecco
quanto ha precisato, sempre ai primi di que-
sto maggio, il documento programmatico
dei comunisti del Lazio, cioè i comunisti di
casa nostra. Per questi «la Regione sarà
un centro di propulsione per ottenere nuove
riforme generali, tra cui un nuovo regime di
proprietà dei suoli urbani che, separando il
diritto di proprietà da quello di costruzione,
colpisca alla radice la rendita» e nel settore
agricolo assicuri la proprietà della terra a
chi la lavora. Siamo ai Soviet!

Che così veda le Regioni il Partito comu~
nista italiano non è nuovo; lo abbiamo
documentato tante volte e io stesso qui ~ e
non è immodesto notarlo ~ il 17 gennaio
1968, esaminando la legge elettorale regio~
naIe n. 2509, ebbi a dire: «Non dimentichia~
moci, onorevoli senatori, che sullo sfondo
politico si muove il dittatore occulto, il ti-
ranno senza volto, l'apparato di partito con
i suoi interessi propagandistici e le sue arti-
colazioni clientelari ». Noi lo abbiamo co~
stantemente avvertito e lo abbiamo onesta~
mente denunciato. Ma qui, signori, è il caso
di fare una constatazione. Che il Partito
comunista italiano imposti in tal modo le
Regioni è cosa che non ci meraviglia affat-
to; è, si potrebbe dire con un'espressione
terra terra, il suo mestiere. Ciò risponde ai
suoi scopi eversivi e sovversivi, rivolti a dis-
sociare la vita civile e quindi in primo luogo
a mettere in crisi l'efficienza istituzionale.

E del pari, q~ando l'onorevole Mancini af~
ferma, sempre sulle Regioni, che « i sociali~
sti le hanno approvate per allargare la sfera
del potere di partecipazione democratica e
per la funzione rinnovatrice che hanno »,
tutti vedono che si tratta dello stesso, iden-
tico discorso di Longo, allungato con solo
qualche goccia d'acqua. Del resto se ne è
accorto lo stesso onorevole Mancini quando
ha soggiunto che loro non temono l'accusa
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di camminare su un doppio binario. « È la
sola politica giusta », ha commentaio.

Più singolare è la polemica che ne fanno
i repubblicani, forse perchè non è stata ac-
colta la loro tesi tendente ad abolire ipso
facto le provincie. Certo suona un po' strano
all'orecchio sentire dall'onorevole La Malfa
che esse sono «enti improvvisati »! Ed an-
COl' più strano è il discorso che qui ha te-
nuto sull'argomento il senatore repubblica-
no Cifayelli: «L'approvazione della legge»

~ egli ha detto ~ « avviene a tamburo bat-
tente, la legge andrebbe migliorata e non se
ne ha il tempo, i repubblicani sono perples-
si, anche per la scarsa credibilità della spesa
regionale. . . ». E via di questo passo. Dopo
questi dIscorsi io, a dire il vero, credevo che
i repubblicani avessero saltato il Rubicone
e fossero venuti a sedersi all'opposizione.
Niente di tutto ciò. Un semplice episodio di
daltonismo politico, ma che rientra nella
mentalità dell'onorevole La Malfa. Egli ha
sempre creduto di stare fuori dal Governo,
lo ha criticato e lo ha avversato, mentre ne
faceva e ne fa parte.

Ma non è su questo che volevo sofiermar-
mi. La mia meraviglia è dovuta alla propa-
ganda che la Democrazia cristiana fa per le
Regioni e che preoccupa non pochi cittadi-
ni onesti e responsabili. Io non credo ad una
voce, piuttosto maligna, secondo cui il par-
tito di maggioranza ha posto davanti allo
elettorato il baubau, lo spauracchio delle
Regioni per spaventarlo e farIo votare pru-
denzialmente Democrazia cristiana. È una
tesi sconcertante come tutto l'atteggia~
mento, a questo riguardo, della Democrazia
cristiana. Il senatore democristiano Morli-
no, ad esempio, ci dice che « non conta ri-
cercare oggi le spiegazioni del perchè non si
è giunti alle Regioni, secondo le precise pre-
messe della legge n. 62 del 1953 ». Non si
capisce davvero il motivo di tanta ostina-
zione.

Ecco perchè non condividiamo le a:ssicu~
razioni dateci dal presidente Rumor, dal-
l'onorevole Colombo, dall'onorevole Forla-
nl. Essi parlano di un rischio cui va incon-
tro, affrontandolo, la Democrazia Clistiana.
Ma questo è un rischio, onorevoli colleghi,
di tutto il popolo italiano, non di un parii-
to soltanto.

Concludendo, io non so se posso con-
sentire a me stesso di esprimere dei pareri
personali che ambirei fossero assunti con
considerazione da questa onorevole Assem-
blea. Non ne abbiamo la veste. Eppure, se
dovessimo indulgere ad un nostro sincero
desiderio, vorrei che gli onorevoli colleghi
interrogassero a fondo il loro spirito prima
di varare una legge tanto poco fondata, una
legge tanto temeraria, una legge ~ dicia-

molo! ~ tanto poco unitaria ed italiana;
legge che, se ci fosse stata imposta da qual-
chc autorità di occupazione nel lontano 1945
ovvero nel lontano 1947 e ci fosse stata ad-
dossata come pesante croce dai nemici o dai
formulatori dell'ingiusto trattato di pace,
avrebbe risvegliato ~ ne san certo, almeno
negli animi più nobili e sensibili ~ impeti

di sdegno, e veementi reazioni popolari.
Infatti, onorevoli colleghi, sia pure in

tempi in cui tutto, anche il Supremo, è con-
testato, non dovrebbe essere consentito ad
alcuno che nel Parlamento d'Italia, dopo un
secolo intero di fraternità nazionale, di guer-
re e di progresso pacifico e laborioso svolto
insieme (dal Sud e dal Nord, dai poveri e
dai ricchi, dai colti e dagli incolti), dopo
un'unità cementata non solo dalle vittorie
ma anzi, pill ancora, dai. disastri e dalle ama-
rissime sconfitte, non dovrebbe essere con-
sentito ad alcuno, ripeto, che qui si venga,
pur sotto il velame di clausole ed il velame
di erogazioni finanziarie, a raccomandare, a
sollecitare l'approvazione di. una legge così
chiaramente ed incontestabilmente antina-
zionale ed anticivile, per cui tra poco il
nesso statale sappiamo che si sfalderà, che
si sfascerà sotto i colpi dei sovvertitori e dei
disin tegra tori.

Se dico questo, onorevole Presidente e ono-
revoli colleghi, è perchè il disagio che penso
e spero sia in tutti ~ come notavo all'inizio
~ diventa vera e propria ripulsa. Non per
questo un mio avo ~ consentitemelo ~ nel-

la generosa Napoli, nel 1861, più di un se-
colo fa, ha sottoscritto con Settembrinic
Spaventa la storica «Protesta» contro i
Barboni, acclamando Garibaldi ed optando
con sofferto rischio per il tricolore d'Italia.
Non per questo abbiamo appreso dai nostri
padri che gli scrupoli per la sana conduzio-
ne amministrativa della cosa pubblica, sia
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pure in settori locali, dovevano sempre ve~
nir congiunti al rispetto degli interessi ge~
nerali. Non per questo, infine, abbiamo cer-
cato con tutti noi stessi, attraverso tormen~
ti e lotte, incomprensioni e fatiche ~ e sono
stati lotte e tormenti e sofferenze di più ge-
nerazioni ~ di rendere più luminosi la vita
ed il destino d'Italia. (Applausi dall'estrema
destra. Congratulazioni).

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

ROB B A. Onorevole Pres~dente, onore-
voli colleghi, sull'argomento delb finanza re~
gionale i miei amici hanno parlato lung>amen~ _
t,e alla Camera dei deputati ,ed io mi studierò

di hmitare i,l più possibile la ri<petizione di
guanto è gIà stato ampiamente illustrato.

Certo è che la discus,sIOne generalle non
ha fino ad ora risolto il quesito da noi po-
sto di poter 'prevedere con ragionevole ap-
prossimazione i,l fabbisogno finanziario del-
le istituende Regioni senza prima aver prov-
veduto aHa definizione dei loro compiti e
delle loro funzioni e senza aver ,alpprofon-
dito il problema del personale. Nella caren-
za dI questo elemento fondamentale, il dise-
gno di legge non raggiunge glI obiettivi che
si prefigge. Esso si limita a darci una indi-
caZIOne generica e superficiale di un meto-
do per il funzionamento delle Regioni. In
pratIca questo fmanziamento t,roverà una ap-
plicazione concreta solo quando il Governo
presenterà ,le leggi delegate.

Se noi esaminiamo questo metodo Cl ren~
diamo conto che esso, in tutta ,l'evidenza,
non è aderente ai princìpi fissati dalla Costi-
tuzIOne ed alle necessità delle istituende Re~
gIOni. Inoltre esso contrasta o comunque non
è coerente con il progetto di riforma tnbuta~
ria che è all'esame del PaJ:1lamento. Infine
il disegno di legge è privo di una effettiva
copertura finanziaria al di là deM'anno 1970.

A queste ,ragioni, che chiamerei di ordine
glUridico~politico e che sarebbero sufficienti
a gIUstificare l'accantonamento del diiSegno
di legge, si aggiungono motivi di ordine
strettamente e propriamente tecnico-politico.
Mi sia consentita infatti, prima di entmre nel
merito del disegno di ,legge, una premessa
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che ritengo estremamente costruttivae va-
lida. Mi riferisco alla posizione hberale nei
confronti del decentramento e dell'assetto
ter,ritoriale. Infatti la critica fondamentHle
ohe noi liberali facciamo a:ll'ordinamento ,re~
gionale come è previsto dalla Costituzione
è che lIe Regioni, vecchie nei loro confini,
che ,la realtà viva delle attività umane ormai
ignora, nascerebbero morte e prive di quella
forza innovatrioe che fu motivo ispkatore
del legislatore cosltituzionale. Anche regio-
nalisti convinti hanno espresso tali preoccu~
pazioni chiedendosi se di fronte allo spezzet~
tamento del poter'e in tanti centri quante so~
no rle Regioni previste non sia lecito dubita~
re se il costo dell'esperimento regionailistico
sia prevedibilmente compensato dai vantaggi
che se ne potranno ricavalre. Noi non pos~
siamo che essere decisamente contrari a que-
ste riforme 'regionali che, restando ne11'ambi~
to di una prospettiva nazionale burocratica,
rischiano di perpetuare e di aggravare resi-
stente situazione di inefficienza e di disagio;
sarebbero in sostlanza superate nella visione
di un'Europa unita proiettata verso ill futu~
roo In verità noi guardiamo molto più avan-
ti e in una auspkata, almeno per ill momen~
to, federazione europea degli Stati nazionali
(l'optimum però sarebbe rendere l'Europa
una federazione di grandi regioni) non ,può
trovare certo posto quella inconsistente uni~
tà territoriale che si vuole ad ogni costo ed
al di fuori di ogni logica moderna mettere in
piedi.

Riteniamo indispensabile, ponendo ci sem~
pre per obi,ettivo l'unificazione europea, la
creazione di regioni a dimensione europea
ohe appaiano nellla prospettiVla degli anni '80
come le più efficaci componenti di uno Stato
federale. Il discorso è già stato affrontato e
dalle forze politiche più attente e dalla stes~
sa Commissione deHa Comunità economica
europea che ha ,rilevato la necessità, nel con~
testo di una politica europea, di organizzare
mezzi di azione della Comunità in materia di
sviluppo eoonomico.

Così nel processo di unificazione delll' occi~
dente europeo, il Sud~Europa dovrebbe esse~
re caratterizzato da aree ,economicamente
« forti », aHa scopo di riequilibrare gli ef~
fetti gravitazionali provenienti dalle gmndi
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regioni industriali del Nord del Continente,
in modo da non essere gradualmente emargi~
nato dall'irresistibile processo di sviluppo
europeo. Ne discende che <laregione italiana,
indubbiamente ,la meno dotata, a maggior
ragione ha bisogno di un'area « forte », tale
da poter contrastare validamente la concor~
renza delle altre «regioni» europee. Consi~
stenti effetti dinamici positivi ne trarrebbe~
ro anche il Centro ed il Mezwgiomo d'Ita~
lia i cui problemi 31110stato attuale delle co~
se potrebbero trovare soluzione solo ndl'am~
bito europeo insieme con queUi di molte al~
tre zone appartenenti ad altre Nazioni.

Il significato di questa scelta va sottolinea~
to. Essa è per l'Europa, cioè per la prosecu~
zione deE' opera intrapresa verso l'unificazio~
ne economka e politica dell'Europa oociden~
tale, per il Sud~Europa affinchè non diventi

l'area povera dell'economia ocddentalle, per

1'I talia che non deve commettere l'errore di
strategia di indebolirsi nel suo complesso
proprio mentre cerca di rafforzare l'econo~
mia meridionale. È in definitiva per continua~
rè ad avere una economia nazionale in pro~
gresso e per poter continuare, con non in~

fondate speranze di successo, l' opera intra~
presa per lo sviluppo del Mezzogiorno. Ma il
discorso ci porterebbe troppo lontano e, co~
me suoI dirsi, fuori tema. Ritengo perciò che
sia anzitutto importante iniziare l'esame del
plOgetto governativo sulla finanza regionale

dà un rapido richiamo delle funzioni assegna~
te dalla Costituente alle Regioni stesse. Il mo~
tivo è evidente poichè il disegno di legge ha
lo scapo di predisporre e disciplinare i mez~
zi necessari al finanziamento dei servizi che
,le Regioni dovranno fornire per dare realiz~

za7ione alle funzioni ad esse affidate; occor~
re anzitutto conosoere quali siano dette fun~
zioni normali per poter dare pOli un giudizio

fondato sull'adeguatezza o meno delle risorse
assegnate. L'artico,lo 117 della nostra Costitu-
zione elenca ,le materie per le quali la Re-
gione può emanare norme ,legislative, pur nei
limiti dei princìpi fondamentali stabiliti dal-
la legge dello Stato e «semprechè ,le nor~
me stesse non siano in contrasto con l'inte~
resse nazionale e con quello deUe altre Re-
gioni », e cioè: ordinamento degli uffici e de~
gli enti regionali, circoscrizioni comunali, po~

lizia IÒcale, urbana e rurale, fiere e mercati,
beneficenza pubblica e assistenza sanitaria
ospedaliera, istruziòne artigiana e professia~
naIe e assistenza scolastica, musei e bibliote~
che di enti locali, urbanistica, turismo e in~
dustria alberghiera, tranvie e hnee automo~
bilistkhe di interesse region3lle, navigazione
e porti lacuali, acque minerali e termali, cave
e torbiere, caccia, pesca nelle acque interne,
agricoltura e foreste e artigianato.

Da t3lle elencazione risulta dunque rohe
l'ambito entro cui la Regione può svolgere le
proprie funzioni è vasto e multiforme, anche
se non sono precisati i limiti entro i quali.
ciascuna attività regianale patrà concreta~
mente esplicarsi qualora si escludano i limiti
generali sopra citati. In assenza perciò fino~
ra di espliciti criteri capaci di determinave
la misura entro cui le Regioni potranno svol~
ge:m i propri compiti, non si pone necessar,ia~
mente subito il problema di garantke ad esse
specifici mezzi finanziari, sufficienti a garan~
tire l'attivazione effettiva di certi ,livelli di
servizi. Anzi, data l'indeterminatezza del di~
sposto costituzionale, è possibile, almeno per
ora, rovesciare addirittura rimpostazione del
problema facendo dipendere l'entità delle
specifiche funzioni assegnate alle Regioni dai
mezzi finanziari che ad esse verranno can~
cretamente attribuiti.

Sembra dunque oziosa, almeno allo stato
attuale delila definizione legislativa delle fun-
ziani region3lli, ogni disputa che pure è stata
fatta di recente sulla adeguatezza o meno
dei mezzi finanziari accordati dal provvedi~
mento governativo a'l primo avvio della ri~
forma regionale: 120 miliardi di tributi pro~
pri, 580 milia'rdi di compartecipazione al
gettito di tributi erariali da assegn3lre al
fondo comune per le Regioni e da ripartire
in base a determinati parametri, 10,5 mi~
liardi per le spese di impianto e di primo
funzionamento.

Dati, infatti, i mezzi assegnati, l'entità delLe
specifiche funzioni regianali da attivare di~
penderà, in pendenza di suooessivee più pre~
cise definizioni legislative, dall'ammontare
dei mezzi finanziari cancretamente resi dispo-
nibiH. È evidente che questa prima conclusio~
ne appare subito paoo soddisfacente sia dal
punto di vista di un reale buon avvio del~
l'istituto region3lle, sia dal punto di vista dell~
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l'occasione da cogliere per modernizzare e
razionahzzare la macchina amministrativa in~
vecchiata dello Stato italiano.

Ecco perohè l'attua,le grave debolez7]3! e in~
stabiHtà governativa costituisce anche un
grave limite per una sollecita definizione ,le~
gislativa deHe funzioni istituzionali delLe Re-
gioni attraverso la congrua emanazione di
,leggkornice, anche se ora il testo di legge
approvato dalla Camera consente all'artico-
Jo 15, ultimo comma, di utihzzar,e a questo
preciso scopo un biennio daill'entrata in vi-
gore deHa legge. È invero soltanto avuto ri~
guardo alla situazione complessiva del Paese
che potrebbe definirsi più predsamente fen-
tità del prevedibile fabbisogno finanziario
delle Regioni, perchè solo in qudla sede qua~
lificata, ndLa quale avrebbero peso determi-
nante anche i piani di sviluppo delle singole
Regioni, sarebbe possibile precisare l'onel1e
finanziario rappresentato da ogni silngola fun-
zione normale, attivata in ogni comparto Ire-
giormlle, rispetto alle sue proprie e peculiari
esigenze, segnate dal fatto dei ben noti squi-
libri territoriali di reddito caratterizzanti le
varie zone geografiche del nostro Paese.

Vi sono dunque dei limiti di significato po~
liiico ed economico che già in partenza con-
dizionano l'operatività deLl'attuale provvedi-
mento governativo sulla finanza regionale, 1i~
miti resi per ahro verso palesi dall'assenza,
a,l presente, di una qualche più precisa defi~
nizione del disposto dell'articolo 118 dellla
Costituzione, secondo il quale potrebbe esse-
re assegnata in definitiva alle Regioni pure
una funzione di coordinamento finanziario e
operativo degli enti territoriali minori (co-
muni e provincie) esistenti all'interno delle
varie aree regionali. In assenza infatti di una
necessaria ed uligente riformulazione inno-
vatrice delle funzioni assegna1te ai comuni e
allE provincie rispetto alla vecchia disciplina
del testo unico del 1931, l1esta nel vago pur-
troppo tutta la parte del raccordo tra Regio~
ni ed enti Ilocali, raocordo che potrebbe mp-
presentare una valida occasione per dal1e un
nuovo e più moderno contenuto all'autono-
mia comunale,. per ridefinire Ila funzione re-
sidua oggi attribuibHe aIle provincie e per
assegnare alle Regioni quel compito di coor~
dinamento che la Costituzione pure attribui-
sce loro nel settore dtato.

Occorre pel1ciò ~ a mio avviso ~ svrlup-

pare oggi, sul tema della finanza regionale,
più che una analisi sull'entità complessiva
delle risorse economiche da riservarsi ad es~
sa (analisi che potrà farsi soltanto in segui-
to quando i nuovi enti si saranno messi in
movimento), una indagine sui meocanismi da
adottare perchè le Regioni ottengano tali ri~
sorse. Avviare un discorso più a monte di
questo sarebbe ozioso, in assenza di defini~
zioni legislative più pl'edse sulle funzioni re~
gionali. n problema dell'efficienza deHe Re-
gioni a statuto ordinario è certo di estrema
importanza se si vuole che quest!e nruscano
vitali e siano un positivo elemento innovato-

l'e delila struttura dello Stato italiano. Ma
questo scopo si può raggiungere solo se si fa
in modo che i meccanismi di acquisizione e
di riparto delle risorse finanziarie :aissegnate
alle Regioni, e non invece solo il quantum
complessivo iniziale di taU risorse, v,engano
ben studiati e prescelti dalla futura legge fi~
nanzia,ria regionale (quelli attuaIi sono solo
provvedimenti temporanei), sulla base di
quanto oggi si può generalmente attendere

I dalla creazione di un ente territoriale inter~
medio tra lo Stato e le autorità locali, comuni
e provincie; e cioè un contributo al processo
di modernizzazione e razionalizzazione del~
l'intero apparato amminiMrativo pubblico,
un contributo aHa attenuazione e lana pro~
spettica scomparsa degli squilibri territoria,li
di reddito che oggi affliggono più che mai
il nostro Paese come conseguenza stessa del
sua decollo capitalistico ed industriale.

Ben al di là infatti del problema di una
più esatta definizione delle funzioni isti,tuzio~
nali dell'ente Regione, bisogna specialmen~
te guardare all'esigenza che le nuove istitu~
zioni siano ispirate al perseguimento dei due
predetti grandi obiettivi di fondo, il primo
part,icolarmente come contenuto di una ra~
zlOnale opera di decentramento decisionale
ed amministrativo statale, il secondo come
oontenuto di una vera articolazione regional'e
della programmazione economica globalle che
si prefigge anche finalità di perequazione nel~
lo sviluppo territorirule, settoriale e sociale
del Paese.

È dunque aHa luce di questi due genemli
obiettivi che vanno viste le varie funzioni di
finanziamento previste dal disegno di legge
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governativo sulla finanza regionale: i tributi
propri (a:rticoli 1~7), la partecipazione al get~
tito di imposte erariali per formare un fon~
do comune da dist,ribuke in base a dati pa~
rametri (articolo 8), le assegnazioni del nuo~
vo apposito fondo per il finanziamento dei
programmi regionali di sviluppo gestito dal
Ministero del bilancio (articolo 9), l'indebita~
mento attraverso mutui, obbliganioni ed anti~
cipazioni (articolo 10), le entrate patrimoniali
(articolo 11), i contributi s'pedali dello Sta~
to secondo le indicazioni del programma eco~
nomico nazionaJle (articolo 12).

Ma in definitiva l'attuale formula dis.tribu~
tiva delle varie quote del fondo comune poc~
ca nel senso di volere, tutto sommato, proiet~
tare in un tempo più o meno lungo ~ poco

importa ~ l'ultimo comma dell'articolo 8
ohe nella stesura approvata daMa Camera di~
s~one una revisione legislativa del suddetto
riparto della quota dei tre decimi dopo due
anni dalla entrata in vigoJ1e della legge stessa, ,

con una visione statica del finanziamento re~
gionale come essa risulta dal cakolo appros~
simativo attuale delle risorse da distribuirsi
prevedibilmente nel 1970 tra le varie Regioni
a statuto ordinario.

Ora, è chiaro che tale C:3Ilcolo, data anche
l'ancora vaga delimitazione delle funzioni sta-
tali da trasferke al1e Regioni, non pot,eva, se
così impostato, non essere dal legislatore J1e~
datto sulla base di una specie di imperfetta
fotografia della situazione di pa1rtenza pro~
pria oggi di ogni regione storica. È dunque
un'ovvia visione statica alla quale i,l nostro
legislatore si è conformato sulla base deMe
poche rilevazioni statistiche ufficiali attual~
mente disponibili.

Questa della legge, o meglio dei provvedi~
menti, potrebbe essere un'accettabHe base
di partenza ma non certo un meocanismo uti~
le, così come è, per il futuro, da:l momento
che non tiene conto sufficientemente delle im~
plicazioni dinamiche che la realtà socio~eco~
nomica del Paese suggerisce con il divenire
degli squilibri territoriali in atto. Cosa succe~
derà infatti ~ ed il mio discorso su questo
punto è estremamente obiettivo perchè, pur
essendo nato in Piemonte, vissuto ed eletto a
Milano, sono prima di tutto rappresentante
deHa Nazione ~ quando si metterà in movi~

mento il sistema di re distribuzione del fondo
comune per la finanza regionale in presenza
degli squilibri di reddito oggi esistenti tra le
regioni del Nord e quelle del Mezzogiorno?

Se l'istituto regionale dovrà avere anche
il fine di attenuare e di vincere i suddetti
squilibri territoriali, è evidente che occorre
scegliere un meccanismo che non favorisca
la cristallizzazione nel tempo della situazio-
ne di squilibrio oggi esistente.

Per far ciò occorrerà allora che almeno
una parte del fondo comune venga distribui~
ta con un sistema accentuatamente perequa~
tivo che favorisca le regioni povere. Le regio~
ni ricche infatti, oltre ad essere relativamen~
te avvantaggiate nell'ottenimento di mag~
giori gettiti di tributi propri, finiscono per
essere favorite anche dal parametro riferi~
to alla popolazione residente, che in esse
tende a crescere per l'emigrazione interna,
stimolata dalle migliori occasioni di occu~
pazione ivi esistenti.

Occorre dunque che il movimento migra~
torio della nazione verso le regioni ricche
consenta di dare dinamicamente un ade~
guato compenso alle regioni povere in termi~
ill di crescente rilevanza dei parametri emi~
gl'azione, disoccupazione e carico tributario
pro capite, figuranti oggi all'interno della
quota dei tre decimi del fondo comune. Ciò è
evidente, se si pensa che molte regioni si spo-
polano anche perchè i servizi pubblici locali
correnti sono inadeguati e per questo non
costituiscono uno stimolo sufficiente alle lo~
calizzazioni produttive capaci di assorbire
occupazione e di elevare il reddito pro capi~
te regionale.

Tale esigenza perequativa si appalesa poi
tanto più necessaria quando si consideri il
fatto che, con l'aumentare della popolazione
nelle regioni ricche, anche il gettito dei tri~
buti propri tenderà a crescere più rapida~
mente in queste, ove è già elevato, rispetto
alle regioni povere.

Né bisogna dimenticare la capacità distor~
siva che è insita nello stesso parametro del
carico tributario pro capite, rispetto a quel~
lo più tipicamente perequativo e diretto del
reddito pro capite regionale, che l'articolo 8,
ultimo comma, promette di generalizzare con
legge dopo due anni di funzionamento d~l
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sistema appravato dalla Camera, anche se le
difficoltà politiche attuali non sembrano
per ora di buon auspicio in questo campo.

Molte altre osservazioni critiche potrebbe-
ro essere fatte ed altri colleghi del mia Grup-
po le riprenderannO'. Comunque ~ e mi av-
vio alla conclusione ~ !'importante a mio
personale avviso sarà di evitare, nel prose-
guimento della discussione e dopo, nel fun-
zionamento della legge, visto che ormai ci
troviamo di fronte ad un fatto, se pur de-
plorevole, compiuto, di evitar,e, dico, da par-
te della maggioranza posizioni aprioristiche
ed ineversibili per modo che il Paese non
abbia a subire gravi, iJ:1reparabHi wnse-
guenze.

In sostanza la legge finanziaria regionale
sia la meno cattiva possibile e ~ torno a ri-

badire ~ la meno irreversibile possibile per-

chè ~ non mi stancherò mai di ripeterlo ~

(e in questo modo mi riallaccio alle premes-
se) la questione del decentramento politico
e amministrativo, così come essa oggi è di-
battuta, diventa una cosa povera di conte-
nuto e soprattutto di aderenza alla realtà.

Per questo noi liberali pensiamo che nel
dibattito occorra entrare senza complessi di
inferiorità e senza falsi pudori; occorre en-
trare invece con idee nuove, partendo da
quella concezione di regione d'Europa che
appare, nella prospettiva degli anni '80, la
componente di uno Stato federale che già al
sU(, interno, all'insegna della pluralità dei po-

teri e dei contrappesi del consenso e della
partecipazione, può sviluppare una vita mi-
gliore e forse anche più serena e più giusta.
(Applausi dal centro-destra).

P RES I D E N'T E. È iscritto a parlare
il senatore Buzio. Ne ha facoltà.

B U Z I O. L'attuazione della Costituzione
è il fondamentale obiettivo al quale tende
lo spirito democratico della Nazione, che nel-
la Costituzione ha condensato le idee nate e
softerte nelle lotte clandestine e nella Resi-
stenza.

L'accettazione di questi principi significa
l'integrale applicazione dei dettami costitu-
zionali, che purtroppo rimangono ancora in
molti punti inapplicati per la mancanza di
specifiche leggi emanabili da parte del po
ttrc legislativo.

La necessità di incutere fiducia alla Nazio-
ne, alla classe civile molto spesso portata ad
atteggiamenti di apatia e a volte di qualun-
quismo, implica l'onere incondizionato della
classe politica di attuare tutte quelle rifor-
me e di emanare tutte quelle leggi che i prin-
cìpi fondamentali dettano a base ddl'inte-
grità dello Stato.

L'attuazione della Costituzione e le rifor-
me fondamentali che di essa sono l'espres-
sione, sono gli strumenti del lavoro ai quali
ci ispiriamo.

La normativa regionale al cospetto della
quale ci troviamo rientra integralmente nel
campo legislativo esaminato (art. 114 - 133
della Costituzione).

Le lunghe discussioni che ebbero ad at-
tuarsi in tutte le sedi politico-economiche in-
torno alla convenienza dell'attuabilità dello
specifico dettame costituzionale prevedendo
appunto la struttura regionale, dimostrano,
al di là delle palesi speculazioni politiche,
l'importanza del problema.

La Costituzione parla chiaro, e da oltre
venti anni. Essa proclama all'articolo 5 che
la Repubblica è una e indivisibile, ma ag-
giunge subito che vanno riconosciute le au-
tonomie locali secondo i princìpi ed i meto-
di dell'autonomia e del decentramento. Que-
:3ti dettami generali sono esplicitati e preci-
sati nell'articolo 114, ove si legge che la « Re-
pubblica si riparte in Regioni, Provincie e
Comuni ». ed all'articolo 115 in cui si after-
met che le ({ Regioni sono costituite in enti
mctonomi con propri poteri e funzioni ».

La legge elettorale regionale lT febbraio
1968, n. 103, e la legge finanziaria che dovrà
essere emanata, rappresentano i primi atti
legislativi di attuazione della legge costitu-
zionale.

La convocazione dei comizi elettorali regio-
nali per il 7 giugno è l'ulteriore passo per
Ja concretizzazione del problema. E pare or-
m.ai superflua ogni polemica sulla presunta
i1legittimità della convocazione dei comizi
prima dell'approvazione deJla legge finan-
ziaria.

Su questa strada è necessaria la partecipa-
zione di tutta la Nazione, è necessario spie-
gare l'importanza palitica di questa riforma
che non è semplicemente un fiat e cioè la
pura applicazione di un dettame legislativo.
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La Regione deve essere e sarà uno stru-
mento operativo, uno strumento di riforme,
uno strumento di programmazione. Se non
imposteremo il problema per questa via, se
non sensibilizzeremo gli enti regionali, ma
più ancora la coscienza nazionale, ad una
collaborazione comune a livello regionale
con il coordinamento dello Stato, la nuova
organizzazione può rischiare di divenire un
semplice mezzo di appesantimento burocra~
tico. E sappiamo quanto il Paese non ne ab-
bia bisogno. Un errore di questo tipo si po-
trebbe pagare a caro prezzo sopractutto
quando l'equilibrio deHe forze è min3!cciato
da tensioni e contrasti eoonomici e sociali
non di certo trascurabili.

La contestazione che da alcune parti viene
mO'3sa al modello costituzionale, in tema re-
gionale giunge all'estremo limite di ritenere
il modello stesso non più confacente alle at-
tuali reali necessità ben difformi da quelle
dell'immediato dopoguerra quando la Costi-
tùzione stessa venne promulgata.

Esiste tuttora una possibilità di col-
legamento tra l'esigenza costituzionale e la
realtà della politica economica dello Stato.

l passi in avanti fatti dalla programmazio-
ne economica, senza aver raggiunto un ri-
sultato positivo, impongono la necessità di
a:-ivedere le funzioni della Reg10ne; in tal
senso si sono pronunciati autorevoli espo-
nenti dei CRPE del Piemonte e della Lom~
bardia.

Nasce la necessità di una programmazione
economica articolata a livello regionale e
coordinata a livello centrale evitando fun-
zioni imposiVrici da parte dello Stato ed
esasltando al massimo il senso di democra-
zia ne11e Regioni.

Le leggi cornice dovranno particolarmen-
te considerare l'aspetto della programmazio-
ne economica che sarà sempre più alla base
della gestione futura del potere, dando alle
Regioni la necessaria capacità legislativa 1n
applicazione combinata degli articoli 117 e
118 della Costituzione.

Due grosse funzioni si possono ricollegare
alla Regione: quella della riorganizzazione
dello Stato e quella di ristrutturazione e rin-
novamento del oomune e della provincia.

L'articolo 117 della Costituzione prevede
certe materie tassative per le quali la Regio-

ne può svolgere una funzione di autonomia
legislativa e la possibilità di emanazione di
leggi costituzionali per materie non indicate
in particolare.

La Costituzione non pone quindi delle si-
tuazioni di preclusione legislativa a livello
regionale ed è significativo il fatto che il le-
gislatore costituzionale abbia voluto speci-
Hcare in particolare la possibilità di integra-
zione delle materie indicate.

Quando le Regioni saranno nel pieno eser-
cizio dei poteri che ad esse riconosce l'arti-
colo 117 citato, il compito del Governo sarà
quello di garantire che esse si mantengano
nell'ambito delle loro competenze e non si
pongano in contrasto con gli interessi gene-
rali del Paese.

Nel contesto dei rapporti tra Stato e Re-
gione il oriterio ispiratore delle leggi cor-
nice sarà quello deUa determinazione di una
delìmitazione chiara delle competenze, evi-
tando lo spezzettamento delle singole mate-
rie e la conseguente confusione organizza-
tiva, concretantesi nel fenomeno di uffici in
comune tra Stata e Regione, privi di un pve-
ciso rapporto di dipendenza.

Ne sono triste esempio alcuni aspetti delle
Regioni a statuto speciale.

Sotto il secondo aspetto la Regione porrà
dei seri problemi di riorganizzazione a livel-
la amministrativa inferiore. P,er la provincia
si Péwla di ristruttuIiazione; in effetti si ve-
de nella provincia un organo nuovo linterme~
dio necessario tra la Regione e la miriade di
piccoli comuni, che lasciati da sali non con-
terebbero più nulla, e ristrutturato nel senso
di organo di amministrazione indiretta della
Regione: la Regione deve essere l'ente poli--
tico di programmazione e di coordinamento,
e la provincia lo strumento amministrativo
di esecuzione, operante in taluni settori per
competenza propria, in altri per competenza
delegata.

Lungi da noi il proposito di negare che sia
necessaria una « messa a punto» del sistema
organizzativo e dei mezzi strumentali di cui
la provincia può disparre.

Secondo il mio pensiero, la Regione non
può esautoDare la provincia e farne un suo
organo decentrato: ciò porterebbe a svisare
l'impostazione autonomista dell'ordinamento
regionale ed appesantirebbe la posizione del-
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la Regione. n prestigio e l'esperienza rag~
giunta dalle provincie nella loro funzione,
fanno di esse gli enti più qualificati a :dsolve~
re i problemi locali e, soprattutto, a provv,e~
dere a quel coordi:namento dei pubblici 'ser~
vizi, la cui mancanza ostacoLa tutt'ora l'equi~
librioeconomico e sociale del Paese.

A tali effetti da qualcuno è stato varato
il concetto di provincia~compl'ensorio che si
propone come braccio secolare della RE1gione
per attuarne sul terreno il programma.

I problemi finanziari regionali hanno dato
origine ad un ampio dibattito, dibattito che
ha fatto sì che gli stessi siano sottoposti al
nostro esame in un compendio normativo
abbastanza evoluto in relazione alle esigen~
ze politiche, che ne hanno determinato l'ini~
ziativa, sul piano legislativo.

Si è detto che in Sa Commissione non ab~
biamo detto nul,la; abbiamo app'wvato lare~
lazione del relatore e, per quanto riguarda
la mia parte, non vi era ragione di ripetere
quanto riteniamo di dire in Aula.

L'organicità della sua impostazione e la
sistematicità con cui sono state ipotizzate le
varie previsioni concernenti le fonti di fi~ I

nanziamento e le modalità di erogazione del~
le spese conferiscono al disegno di legge una
importanza notevole nella storia delle isti~
tuzioni fondamentali del nostro Stato.

n provvedimento reca la disciplina di tran~
sizione dall'attuale assetto lamminist:mtivo
del nostro Stato a quello proposto in soddi-
sfacimento del precetto costituzionale ri~
guardante l'attuazione delle Regioni median-
te trasferimento delle funzioni in atto svol~
te dallo Stato agli organi regionali a statuto
ordinario.

La definizione del fabbisogno finanziario
delle Regioni e la predeterminazionè delle
entrate adeguate allo svolgimento delle fun~
zioni, che saranno trasferite dallo Stato alle
stesse, costituiscono i presupposti essenziali
per l'entrata in vigore del nuovo ordinamen-
to regionale.

L'articolo 1 enuclea le fonti primarie di fi-
nanziamento delle Regioni in senso tributa~

l'io e ricollega a quattro diverse forme di im-
posizione la raccolta dei mezzi finanziari per
il funzionamento delle Regioni.

L'imposta sulle concessioni statali dei be-
ni demani ali e del patrimonio indisponibile.

le tasse sulle concessioni regionali, la tassa
di circolazione e la tassa per l'occupazione
di spazi e aree pubbliche mppresentano i tri~
buti propri delle Regioni. Accanto a queste
entrate tributarie attribuite alla potestà im~
positiva delle Regioni vi sono altre fonti di
[manziamento costituite dal gettito delle im~
poste erariali sul reddito dominicale e agra~

l'io dei terreni e sul reddito dei fabbricati.
Mentre i tributi, che rientrano nella pote~

stà impositiva delle Regioni, costituiscono
l'espressione di una potestà impositiva ori~
ginaria, le imposte fondiarie, il cui gettito
è stato devoluto a favore del1e stesse, rappJ:1e-
sentano una fonte sussidiaria di finanzia-
mento delle Regioni stesse.

Siamo d'accoJ:1do che le Regioni pa:rt'ecipi~
no al gettito dell'imposta di fabbricazione su~
gli oli minerali, diritti erariali sugli spiriti,
imposta di fabbricazione sulla birra, zucche~
ro, glucosio, maltosio e analoghe materie
zuccherine; imposta di fabbricazione sui gas
incondensabili di prodotti petroliferi, impo~
sta erariale sul consumo dei tabacchi.

Tali entrate, congelate, in parte, a favore
delle Regioni, affluiranno ad un fondo comu~
ne, la cui ripartizione avrà luogo in propor~
zione diretta alla popolazione residente in
ciascuna Regione, per sei decimi, per un de~
cimo in proporzione dil'etta alla superHcie
di ciascuna Regione, per tre decimi in ,ragio-
ne del tasso di emigrazione al di fuori del
territorio regionale, del grado di disoccupa-
zione e del carico pro capite dell'imposta
complementare progressiva sul reddito com-
plessivo.

n nostro Gruppo ritiene che siffatti crit~ri
conferiscano alle fonti di finanziamento del~
le Regioni un certo dinamismo, che esclude
l'ancoramento delle stesse al gettito esisten~
te al momento dell'entrata in vigore della
legge finanziaria in esame.

La mobilità delle fonti di finanziamento è
assicurata attraverso la normale lievitazio~
ne del gettito dei tributi prescelti, mediante
la prevista sostituzione del gettito delle im~
poste fondiarie con una quota del gettito
derivante' da altra imposta corrispondente,
nel quadro della riforma' tributaria, all'esame
della Camera dei deputati (atto n. 1639), non-
chè a mezzo di ulteriori stanziamenti a titolo
di contributi speciali per provvedere a scopi
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determinati e particolarmente per valoriz~
zare il Mezzogiorno, in attuazione dell'espli"
cita previsione dell'articolo 119 della Costi~
tuzione.

Una menzione merita a tali fini la Commis~
sione interregionale composta dai Presidenti
delle Giunte delle Regioni a statuto ordina~
ria e speciale alla quale è stato affidato il
compito di procedere alla ripartizione delle
somme, che affluiscono al fondo per il finan~
ziamento dei programmi regionali di svilup~
po e dei contributi speciali a favore del Mez~
zoglOrno.

Avuto riguardo al fatto che le imposte at~
tribuite alla potestà impositiva delle Regio~
ni potranno formare oggetto di contestazio~
ni, si è reso indispensabile dettare alcune
norme specifiche, che disciplinino il compor~
portamento del contribuente e degli uffici
preposti all'accertamento di tali tributi non~
chè all'irrogaziorne delle sanzioni correlative.

Ricordo anche la norma che autorizza le
Regioni a contmrre mutui ed emettere obbli~
gazioni esclusivamente per provvedere a spe~
se di investimento e sempl'e che !'importo
complessivo delle annualità di ammortamen~
to per capitale e interessi non superi il 20
per cento deiU'amIT:1ontare complessivo delle
entrate tributarie della Regione.

Avuto riguardo all'importanza del patri~
monio delle Regioni, è stato necessario pro~
cedere ad un'esatta determinazione dei beni
del demanio e del patrimonio attribuiti alle
stesse e, a tali fini, è stata enunciata l'equi~
parazione dei beni indicati dal secondo com~
ma dell'articolo 822 del codice civile, in quan~
to appartenenti alle Regioni per acquisizione
a qualsiasi titolo, al regime previsto dallo
stesso codice per i beni del demanio pubbli~
co. Lo stesso regime è stato richiamato in
merito ai diritti reali spettanti alle Regioni
sui beni appartenenti ad altri ,soggetti, quan~
do i diritti stessi sono costituiti per l'utilità
di quakuno dei beni compresi nel patrimonio
delle Regioni.

Sono stati trasferiti alle Regioni e fanno
parte del demanio regionale, per una esplici~
ta previsione normativa, i porti lacuali e, se
appartenenti allo Stato, gli acquedotti di in~ '
teresse regionale. Sono state trasferite alle
Regioni e assorbite nel loro patrimonio in~
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disponibile le foreste, in atto appartenenti
allo Stato, le cave e le torbiere, quando la
dIsponibilità ne è sottratta al proprietario
del fondo, le acque minerali e termali.

L'indlViduazione dei singoli beni trasferiti
è stata rimessa al Ministro delle finanze di
concerto con i Ministri competenti per mate~
ria, sentita la Regione interessata.

Per quanto concerne le norme finali e tran~
sitorie, non vi ha dubbio che le stesse rive~
stono una particolare delicatezza per il fat~
to che il trasferimento delle funzioni in atto
esercitate dallo Stato alle Regioni a statuto
ordinario deve svolgersi senza un appesanti~
mento dei servizi pubblici e senza danni per
i cittadini, in modo che i conflitti di compe~
tenza siano ridotti al minimo indispensabile.

/\. tal riguardo, considerata la rilevanza
tecnica della predisposizione della strumen-
tazione necessaria a trasferire alle Regioni
le funzioni ed i,l personale in atto compresi
nella potestà dello Stato, è stata prevista una
esplicita delega al Governo ad emanare, en~
tra un biennio dall'entrata in vigore della
legge, decreti aventi valore di legge ordina~
ria, per regolare, simultaneamente per tutte
le Regioni, il trasferimento delle attribuzio-
11ie del personale dallo Stato alle stesse.

Trattandosi di una norma di delega è
necessario, anche in osseryanza di un espli~
cito precetto costituzionale, predeterminare
i criteri direttivi, ai quali il Governo deve
attenersi nell'attuazione delle Regioni, con
particolare riguardo all'osservanza dell'ina~
lienabilità, indisponibilità e destinazione dei
beni costituenti il patrimonio regionale, al~
l'organicità delle funzioni trasferite, alla con~
temporanea riduzione da parte dello Stato
delle spese e del personale relativo alle fun~
zioni attribuite alle Regioni, al rispetto delle
esigenze dell'autonomia e del decentramen~
to, pur conservando alle province, ai comu~
ni ed agli altri enti locali le funzioni di inte~
resse esclusivamente locale.

Una dotazione provvisoria di fondi è stata
giusto prevederla a favore delle Regioni, in
modo da consentirne l'impianto ed il primo
funzionamento fino alla data di acquisizione,
da parte delle stesse, delle funzioni loro at-
tribuite in base alla Costituzione. Per ,evi~
tare che, per effetto del trasferimento deLle
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funzioni e del personale, l'ammontare delle
~iduzioni degli stanziamenti di spesa del bi-
lancio dello Stato e di quelli soppresiSi risul-
ti superiore all'ammontare del fondo costi-
tuito con la partecipazione al gettito di impo~
ste erariali, si provvederà all'aumento ddle
quote di tali tributi con un decreto del Presi~
dente della Repubblica, sentita il Consiglio
dei minist,ri, su proposta del Ministro del te-
soro di conce~to con il Ministro delle finanZie.

Con decreto del Presidente della Repub-
blicac si provvederà, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della legge, ad emanare
le disposizioni per la redazione dei bilanci e
per il coordinamento con i bilanci degli al-
tri enti territoriali.

È stato, inoltre, stabillto che con la legge
regionale di approvazione del bilancio non
si possono stabilire nuovi o maggiori entrate
nè disporre nuove o maggiori spese. Peraltro
non sarà possibile prevedere con una legge
regionale nuove spese ovvero minori entrate
senza indicare i mezzi per farvi fronte.

In stretta anahs'i, come .ogni reali,zzazione
di nuovi istituti prev:isti dalla Costituzione,
anche questa, in modo particolare, per gli ef-
fetti che dovrà produrre, rappresenta un mo-
mento carico di speranze e prospettive posi-
tive ma non scevro di interrogativi.

È manifesto che le Regioni dovranno o>pe~
rare in un contesto di certezze politiche e le-
gislative essenziali per l'ordinato sviluppo
del nuovo istituto, per l'equilibrio politico
generale, per il buon andamento della cosa
pubblica.

Di qui !'impegno del Governo e del Parla-
mento di adoperarsi, oltre che per l'imme-
diata approvazione della legge finanziaria re-
gionale, per dispol're entro un biennio, come
previsto da tale legge, il trasferimento alle
Regioni delle funzioni amministrative di lo-
ro competenza, nonchè per provvedere alla
presentazione in Parlamento delle leggi-cor-
nioe e delle leggi diadeguamento della legi-
slazione statale e di ristrutturazione degli en-
ti locali intermedi.

Sono certo che il Governo, nella sua com-
petenza, sarà particolarmente attento ad evi-
tare che all'interno dei nuovi organismi si
ripetano fenomeni accentratori e di dispen-

dio finanziario ed ad assicurarne il raccordo
operativo richiesto dalla politica della pro-
grammaZIOne.

L'impegno è di evitare lo squilibrio tra le
Regioni: accentramento di investimenti in
alcune, fughe di mano d'opera da altre. In
tal senso dovrà operare la programmazione
economia. Non si cre:iJno rivalità l'egionali,
ciò sarebbe la disintegrazione dello Stato.

Avviandomi aUa conclusione, a nome del
Gruppo, diciamo sì alle Regioni, ma in un
quadro ordinato e coerente bisogna preoc-
cuparsi subito di evitare concorrenze e sper-
peri.

Due considerazioni di importanza fonda-
mentale sono relative al ruolo delle Regioni
e al fatto che esse costituiscono un'occasio-
ne unica di, riformare lo Stato e gli enti lo-
cali nello stesso tempo. Bisogna in effetti
fare capo ai seguenti concetti di base.

La Regione come modo di riorganizzare
e di dnnovare lo Stato; è quindi innanzi-
tutto al problema del trasferimento di fun-
zioni e di poteri dallo Stato alle Regioni che
occorre porre attenzione. È questo il proble-
ma che la classe politica ha di fmnte oggi.

Ma la Regione è anche un'oocasion,e, iÌn
secondo luogo (cioè quando in concreto si
porrà mano alle leggi~quadro e agli statuti
regionali). per adeguatamente ristrutturare
e rinnovare (per usare espressioni dell'ono-
revole Rumor) gli enti territoriaH oomunali
e provinciali (provincia rinnovata, provin-
cia ristrutturata come organo di amministra-
zione indiretta della Regione: la Regione che
si serve delle provincie per governare).

In sostaI1za oggi l'accento va innanzitut-
to posto sul rapporto da istituire tra Regio-
ni e Stato (e sulle funzioni realmente da tra-
sferire dallo Stato alle Regioni), perchè è
qui che si può innovare in maniera decisiva
intorno ai modi di atteggiarsi del potere po-
litico nei confronti dei cittadini, attraverso
quel grosso fatto di decentramento politico
che consiste nel portare la programmazione
economica e l'assetto del territorio alla più
accessibile dimensione regionale.

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Brugger. Ne ha facoltà.
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B RUG G E R. Onorevole signor Presi-
dente, onorevole Ministro, onorevoli senato-
ri, dagli interventi dei singoli oratori del-
l'opposizione, abbiamo potuto formarci una
idea sulle difficoltà che si frappongono a
questa, vorrei dire, decisiva fase di trasfor-
mazione delle attuali strutturazioni burocra-
tico-amministrative ed anche legislative del-
lo Stato.

L'ItaHa ora si trasformerà da uno Stato
unitario ad amministrazione centmlizzé\Jta in
uno Stato per lo meno ad amministrazione
decentralizzata, attuando, dopo ben oltre ven-
ti anni di attesa, le norme contenute negli
articoli 117, 118, 130 della Costituzione.

Sono persuaso che meno difficoltà si sa-
rebbero frapposte se gli organi legislativi e di
governo della Repubblica si fossero decisi
ad attuare, senza attendere oltre vent'anni,
le norme costituzionali che impongono, e non
ammettono soltanto, la strutturazione regio-
nale dello Stato.

Fratté\Jnto si è consolidata l'organizzazione
centralistica dello StaJto e sono state anche
acquisite determinate esperienze di ammini-
strazione decentrata nelle Regioni a statuto
speciale.

Gli oppositori del decentramento regiona-
le additano la situazione in Sicilia, dove l'am-
ministrazione autonoma della Regione non
ha dato purtroppo ancora gli auspicati ri-
sultati positivi. La situazione in Sicilia deve
tuttavia essere considerata a parte. Essa, a
mio avviso, ha delle origini e dei motivi del
tutto particolari; di questo infatti mi sono
potuto rendere conto quale membro della
Commissione parlamentare di inchiesta sul
fenomeno della mafia.

Infatti, appena terminata la guerra, la ma-
fia colà potè mettere le mani sulle diverse
leve del potere, senza che il Governo centra-
le fosse in grado di affievolire !'influsso di
essa ~ e questo a tutt' oggi ~ sia nelle am-
ministrazioni locali deUa Sicilia occidenta-
le, sia pare anche nell'amministrazione della
Regione.

La mafia può esercitare il suo illegittimo
potere con tanto più vigore e tranquillità
quanto pitl debole e disorientato si manife-
sta illegittimo potere degli enti pubblici, dei
Joro rappresentanti ed amministratori.

Si chiude così il cerchio, vorrei dire quasi
diabolico, in Sicilia, con !'interesse e lo sfor-
zo della mafia di salvaguardare le sue leve
di comando, esercitando pressioni sui pub-
blici amministratori, per favorire i propri
protetti e clienti e per impedire così una or-
dinata ed onesta cura della cosa pubblica.

Il lamentato malgoverno dell'ente Regione
in Sicilia non trae quindi le sue origini dallo
statuto di autonomia regionale, bensì da al-
tre fonti difficilmente controllabili, come per
esempio il favoritismo, in base ad autorevo-
li raccomandazioni, il clientelismo e, vorrei
dire, anche la corruzione.

L'istituzione e il funzionamento delle Re-
gioni a statuto ordinario, in esecuzione di
chiare norme costituzionali, n,on porterà alle
situazioni lamentate in Sicilia se immedia-
tamente sarà iniziata, senza perdere tempo,
una lotta senza quartiere al clientelismo, al
favoritismo, e alle ingiuste raccomandazioni,
iniziando ciò al centro e proseguendo in pe-
riferia.

Un rappresentante dell'opposizione ha cer-
cato nel suo intervento di dimostrare che, le
Regioni, nelle quali lo Stato si articola, non
hanno alcuna organica origine storica e non
hanno neppure delle qualità specifiche nell
campo economico, sociale o culturale che le
potrebbero differenziare tra di loro. Perciò,
deduce il rappresentante dell'opposizione, le
Regioni non potranno funzionare.

Dobbiamo ammettere che l'articola7ione
regionale dell'Italia ed il funzionamento del-
la legislazione e dell'amministrazione delle
Regioni costituiscono una situazione sui ge-
neris, derivante dal oompromesso tra uno
Stato ad ,organizzazione fede'rale e uno Sta-
to ad ol1ganizzazione uni,taria, oentmlizzata.
Questo compromesso darà indubbiamente
origine a diverse difficoltà appena che gli
organi delle Regioni a statuto ordinario co-
minceranno il loro funzionamento. Il Par-
Jamento cede una parte della sua sovranità
legislativa ai Consigli regionali e contempo-
raneamente si trasferiscono i poteni ammi-
nistrativi dalla buroorazia oentrale agli or-
gani amministrativi della Regione.

Questa cessione di competenza legislativa
ed amministrativa dal centro alla periferia
sarà certamente ostacolata dalla burocrazia
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centrale che ha potuto ormai consolidare le
proprie forze ed il proprio potere per oltre
un ventennio. Le Regioni quindi dovranno
lottare per ottenere dal centro tutte le com-
petenze loro spettanti e non potranno ri-
sparmiare in nessun modo le proprie ener-
gie, per ottenere in misura adeguata le dele-
ghe di funzioni amministrative dallo Stato in
materie non contenute nell'elenco di cui al-
l'articolo 117 della Costituz1one oggi ormai
accettato.

Così inizierà un giuooo di forze accentra-
trici contro forze decentratrici. Questo giuo-
co, se attuato con metodo democratico, au-
menterà nei singoli cittadini !'interesse per
la Pubblica amministrazione sia dello Stato
sia delle Regioni.

Il cittadino italiano purtroppo in genere è
considerato un individualista, intenzionato
più a sfruttare che a rispettare e servire la
comunità. Egli non dimostra ancora un no-
tevole interesse ed uno spiccato senso di
corresponsabilità per il funzionamento dei
pubblici poteri, delle pubbliche istituzioni
ed in particolare dello Stato che gli sembra
sempre molto lontano. Sono persuaso che
la volontaria corresponsabilità del singolo
per l'ordine nella comunità, alla quale noi
tutti apparteniamo, potrà essere svegliata e
curata proprio col funzionamento delle Re-
gioni, anche se questi enti non hanno alcu-
na tradizione storica. Infatti, con il funzio-
namento delle Regioni, le 11stituzioni pubbli-
che, create per servire il cittadino e per ga-
rantirgli la massima sfera di libertà possi-
bile in una comunità ordinata, si avvicine-
ranno al singolo.

Mi permetto di esprimere queste idee do-
po aver seguito direttamente e da vicino lo
5'viluppo della legislazione e dell'amministra-
zione regionale nel Trentina-Alto Adige e i
relativi effetti sui singoli cittadini IDesidenti
in quel territorio dove purtroppo nel passa-
to l'attività degli organi regionali e provin-
ciali fu offuscata da quasi insormontabili at-
triti politici, nella convivenza di ben tre
grupni linguistici. Non siamo purtroppo sta-
t; in grado di dare un esempio all'Europa

che esiste la possibilità di una pacifica con-
vivenza tra popoli di diversa lingua, cul-
tura e storia, anche se gli organi legislativi
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e amministrativi della Regione e delle due
provincie di Balzano e Trenta abbiano fun-
zionato abbastanza bene e siano stati realiz-
zati notevoli progressi economici, sociali e
culturali incitando contemporaneamente l'in-
teresse e il senso di ordine e di responsabili-
tà dei singoli cittadini verso le istituzioni
e le realizzazioni della Regione e delle pro-
vincie autonome.

In questa fase di trasformazione dell' orga-
nizzazione del10 Stato sarebbe, a mio avvi,so,
assai utile se i rappresentanti del Senato di
sentimenti regionalisti mantenessero d'ora
in avanti più contatti tra di loro allo scopo
di promuovere, di favorire e di attuare prov-
vedimenti che diano quanto prima le possi-
bilità concrete di funzionamento organico al-
le Regioni e che impediscano intralci e re-
sistenze della burocrazia centrale nella fase
di approvazione e attuazione dei singoli sta-
tuti e delle leggi-cornice, con le quali le Re-
gioni potranno poi definitivamente esercita-
re le loro competenze. Temo infatti che pas-
serà parecchio tempo anche dopo le elezio-
ni regionali del 7 giugno, prima che le Re-
gioni possano entrare in funzione effettiva.
La procedura stes1sa per l',approvazione de-
gli statuti delle singole Regioni mi sembra
piuttosto pesante.

Non sono però preoccupato se in alcune
Regioni si formeranno dopo le elezioni mag-
gioranze differenti dall'attuale raggruppa-
mento del Governo. Si potrà così esaminare
ed accertare su esempi concreti quali partiti
politici saranno in grado di scegliere e ren-
dere disponibili gli amministratori pubblici
più onesti, più responsabili e più capaci.

Da alcune parti fu espressa la preoccupa-
zione che per il funzionamento degli organi
ed uffici regionali dovranno essere assunti
notevoli impegni finanziari da parte dello
Stato. A mio parere, il disegno di l,egge in di-
scussione non esagera affatto nell'attribuzio-
ne dei mezzi finanziari alle Regioni a statuto
ordinario. Le disponibilità finanziarie sono
troppo modeste se messe in relazione con le
mansioni e le competenze che le Regioni do-
vranno assolvere in base all'articolo 117 del-

I la Costituzione.
Non condivido affatto le preoccupazioni

sull'incostituzionalità di alcune norme del



Senato della Repubblica ~ 14673 ~ V Legislatura

278" SEDUTA ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO 11 MAGGIO 1970

disegno di legge in discussione espresse so-
prattutto dal senatore Nencioni. Sono in-
vece preoccupato dell'organizzazione paral-
lela degli uffici periferici della Stato con
quelli delle Regioni, nonchè del contempo-
raneo esercizio di identiche competenze sia
da parte di uffici dello Stato, sia da parte
di uffici regionali. Mi permetto di accennare,
ad esempio, ad alcune iniziative in materia di
lavori pubblici o in materia di turismo.

Sarebbe auspicabile che le future norme
sulla programmazione economica chiarisse-
Iro meglio di adesso e regolassero in mado
inequivoco che le mansioni rientranti nella
~fera di competenza regionale vengano eser-
citate esclusivamente da organi regionali o
da essi delegati. Sarebbe altresì auspicabile
per ragioni di razionalità e di economicità
che lo Stato in avvenire facesse frequente
uso della norma di cui al comma 2 dell'ar-
ticolo 118 della Costituzione e delegasse alle
Regioni l'esercizio della massima parte delle
proprie funzioni non solo in materia eco-
nomica, sociale e culturale, ma anche in ma-
teria di salvaguardia dell'ordine pubblico.
Con ciò si eviterebbero incresciosi doppioni
e risulterebbe più chiara e uniforme l'attivi-
tà della Pubblica amministrazione.

Ho detto all'inizio del mio intervento che
l'attuazione delle Regioni a statuto ordina-
rio sarebbe stata meno difficile venti anni fa,
perchè frattanto si sono consolidate le forze
accentratrici opposte al decentramento re-
gionale voluto dalla Costituzione. Passerà
ancora parecchio tempo prima di arrivare ad
un buon funzionamento degli organi e delle
istituzioni regionali, ma è meglio tardi
che mai.

Dobbiamo riconoscere il coraggio con il
quale il Governo si è impegnato per l'attua-
zione delle Regioni a statuto ordinario non
solo attraverso l'immediata discussione del
presente disegno di legge in fase di definitiva
approvazione, ma anche con la sollecita fis-
~azione della data per le elezioni regionali.

Anche se il previsto decentramento regio-
nale non può essere considerato una soluzio-
ne classica, bensì un compromesso fra Stato
federale e Stato unitario, esso porterà al po-
tenziamento dell'interesse del singolo citta-
dino verso la cosa pubblica e con ciò all'in-

cremento del senso di responsabilità del sin-
golo per l' q,rdine nella comunità e ad una
migliore educazione civica tanto necessaria
nel nostro Paese.

Poichè siamo già in ritardo, non vorrei far
perdere altro tempo per l'approvazione del
disegno di legge in discussione che può co-
s.tituire l'inizio di una nuova fase stori~ca
nello sviluppo democratico del nostro Paese.

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

BER T H E T . Onorevole Presidente,
onorevoli rappresentanti del Governo, ana-

I revoli colleghi, nel prendere la parola in que-
sto dibattito sui provvedimenti finanziari per
l'attuazione delle Regioni a statuto ordina-
rio, dopo ormai tre giorni di discussioni, si
può incominciare a fare un consuntivo degli
interventi, da quelli pregiudiziali ai susse-
guenti di merita; vi dirò allara che si può
prendere atto can saddisfazione del fGlittoche
nella maggior parte dei casi si è trattato di
interventi costruttivi, anche se attraverso
accalorati rilievi critici, tutti diretti ad otte-
nere Uill perfezionamento della legge al no-
~tra esame.

Mi rendo perfettamente conto della impo-
stazione del senatore Nencioni e degli ono-
revoli colleghi del suo partita nonchè degli
onorevoli calleghi del Partito liberalle i quali,
coerenti con il loro pensiero programmatico,
s1n dalla Costtiuente, si sono sempre battuti
apertamente contro l'attuaziane delle Regio-
ni e oggi in questa sede, come già nell'altro
ramo del Parlament<?, continuano a battersi
per l'affermazione del loro punto di vista.
Forse se l'onorevole Nencioni ed altri ono-
l'evali colleghi non avessero richiamato (absit
iniuria) imprevidentemente l'attenzione di
questa onorevole Assemblea sulla situazione,
momentaneamente confusa (per l'insipienza
di uomini accecati da inspiegabili ambizia-
ni personali) e momentaneamente ca,rente,
della mia Regione, Ja Valle d'Aosta, non
avrei visto la necessità di prendere la parola.
Chi tace accansente, si è soliti dire.

Penso pertanto mi incomba questo dove-
re almeno per chiarire. Dai vari interventi
che si sono susseguiti si è potuto rilevare
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che la grande maggioranza delle forze poli~
ti che qui rappresentate è convinta della bon~
tà dell'ordinamento regionale e delle auto-
nomie locali. Attorno a questo argomento ~

seppur di origine diversa ~ si è venuta oggi
consolidando anche una volontà di impellen-
te 'attuazione. E questo, se me lo si consen~
te, non solo quale espressione di forze poli~
tiche, ma precipuamente di forze economico~
sociali. D'altronde gli atteggiamenti che gran-
di organi di stampa e di informazione tradi-
zionalmente ostili alle Regioni hanno assun~
to in questi ultimi tempi a questo riguardo
non possono considerarsi casuali. La diffi-
denza che da una frangia dell' opinione pub-
blica viene manifestata nei confronti della
Regione deriva evidentemente da scarsa co-
noscenza dei fatti ed in particolare da scar~
sa conoscenza dei princìpi che hanno inspi-
rato i costituenti per dare un concreto con-
tenuto alla pamla democrazia nonohè del-
la funzione che essi costituenti hanno in-
teso affidare al nuovo ente. «Da poco più
di cento anni, dopo aspre lotte, combatti-
menti ed eroismi, l'Italia ha conquistato la
sua unità» ci dicono gli oppositori dell'en-
te ltegione. Questo strano cQ[wetto, a mio
modesto avviso, di unità non deve però sof-
focare la libertà con sistemi amministrativi
forgiati su concezioni accentratrici contrarie
ad ogni principio di autonomia, ad ogni aspi-
razione di autogoverno di gruppi etnici e lin-
!.mistici, ad ogni decentramento di funzioni
amministrative tanto necessario per la solu-
zJOne di problemi così diversi da zona a
zona.

l costituenti della Repubblica italiana, con-
sci degli effetti negativi di un'amministra-
zione accentratrice, hannoriconosduto que-
sta necessità della nuova suddivisione del
Paese in Regioni, oltre che in provincie ed
in comuni. In questo sono stati aWavanguar-
dia e 1'1talia oggi è l'unico Paese eumpeo che
esperimenta un decentramento regionale, an-
che se ridotto a poche Regioni a statuto spe-
ciale, e che, secondo i dettami della Costitu-
zione, senza costituire alcun pericolo per
l'unità, si appresta ad estendere tale decen-
tramento a tutto il territorio nazionale. Quat-
tro Regioni autonome, sia pure attraverso
gJavi difficoltà ed errori ~ manca una giu-

risprudenza in materia ~ prosperano ormai
da oltre venti anni. La quinta si è da pochi
anni aggiunta ad esse senza disarticolazione
aJcuna per lo Stato. Le Regioni, siano esse a
statuto speciale, siano esse a statuto ordina-
rio, non sono degli Stati nello Stato, come
qualcuno ha affermato. Tutte hanno sempre
contribuito in misura varia al progresso na-
zionale e, anche se in modo diverso, ad espri-
mere concetti di vita amministrativa che cer-
tamente potranno essere esperienza vissuta
per gli amministratori delle costituende re-
gioni.

Ci sono stati degli errori? Lo dicevo prima.
Ci sono stati degli episodi preoccupanti? Evi~
dentemente. Forse che gli Stati, siano essi a
Governo democratico, siano essi a regime
totalitario, non hanno commesso degli erro~
ri? E quante volte con conseguenze irrepara-
bili! Mai nessuna società umana è nata per-
fetta.

E, se mi si consente, aggiungerò che sem-
pre nei momenti difficili per !'istituto regio~
naIe i princìpi della democmzia ed il sen-
so di responsabilità della più gran parte di
questi amministratori hanno avuto il so-
pravvento.

Continuando il discorso sopra iniziato, ri-
tengo che attraverso il libero dibattito delle
opposte teorie e con l'ausilio, che mi auguro
vieppiù costruttivo, delle sentenze della Cor-
te costituzionale sui problemi regionali, si
possa con la maggiore chiarezza possibile de-
lineare la via della legislazione regionale, co-
sì. da permettere ad ogni Regione di espri-
mere la sua politica e la sua legislazione sen-
za inutili ostacoli e senza perdite di tempo.
Ogni Regione potrà pertanto esprimere il me-
glio di sé stessa attraverso le sue leggi, af-
f10ntare problemi, proporre soluzioni che
potranno anche essere indicative per il le~
gislatore nazionale.

La Regione Valle d'Aosta ~ scusate !'im-
modestia ~ ha dato numerosi esempi di leg-
gi-pilota che hanno poi trovato riscontro nel
campo nazionale in leggi approvate dal Par-
lamento. Cito, tra l'altro, a memoria: l'abo-
lizione dell'imposta sul bestiame; l'assisten-
za a favore degli invalidi civili; l'assistenza
ai silicotici ed agli asbestosici; l'assistenza
alle guide alpine, ai portatori ed ai loro or-
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fani; la distribuzione dei libri di testo gra-
tuitamente agli alunni delle scuole elemen-
tari e dell'obbligo; le provvidenze per l'incre-
mento del patrimonio alpinistico (rifugi ed
altre opere alpine) e per l'attrezzatura ed il
funzionamento dei servizi del corpo di soc-
corso alpino.

Onorevole Presidente, signor Ministro, ono-
revoli colleghi, le costituende Regioni non
saranno, come non lo sono le cinque già co-
stituite e funzionanti, dei mostriciattoli, co-
me si è affermato, con visione pessimistica,
da quaLche parte, nè tanto meno una degene-
razione dello Stato. Evidentemente è questo
anche un problema di uomini: e come lo
Stato ha gli amministratori che si dona, co-
sì pure le Regioni avranno gli amministrato-
ri che si scelgono.

Quale convinto regionalista vi dirò che
anche se da parte di qualcuno di questi ci
possono essere dei fini reconditi da rag-
giungere non sarà certamente per essi faci-
le il prevaricare. Il controllo democratico e
l'autorità dello Stato, rinvigorendosi attra-
verso l'ente Regione, sapranno mantenersi
vigili e solerti. Non deve pertanto essere que- I

sta una grande preoccupazione.
Per esperienza vissuta posso concordare

con quanto affermato da alcuni colleghi, i
quali dicono che il regionalismo, per i co-
munisti, è del tutto strumentale, per prepa-
rare quell'assalto allo Stato che non fu loro
possibile nel primo dopoguerra. Non penso
però che sia manovra tanto facile. Le popo-
lazioni di ogni Regione si vanno evolvendo
e ormai hanno cominciato ad assaporare i
privilegi deLla libertà ed i benefici della
democrazia e non sono disposte a rinun-
ciarvi così facilmente. Attraverso le realiz-
zazioni delle amministrazioni regionali, le
singole Regioni muteranno rapidamente il
loro volto ed il progresso civile si estenderà
dai centri, già progrediti, alle zone periferi-
che ancora sottosviluppate, per raggiungere
gli ultimi accessi montani e periferici.

D'altra parte, è un impegno che, su parere
della Commissione dei 75, i Costituenti ci
hanno lasciato e che non può essere procra-
stinato. Il momento sarà sempre il meno
adatto per coloro che avversano il princi-
pio perchè sempre ci saranno altri problemi
più gravi e più urgenti.

Il divorzio, per esempio, onorevoli colleghi
liberali, era proprio tanto urgente? Forse
che questo problema condizionava la strut-
tura o la vita dello Stato? Eppure, secondo
il vostro rispettabile avviso è urgentissimo
e deve passare in primo piano. No, è un po'
un arrampicarsi sui vetri! L'attuazione del-
l'ente Regione è un nostro obbligo costitu-
zionale, un nostro dovere morale anche se
ripensamenti da parte di qualche amico so-
110 sopravvenuti e i grandi entusiasmi « costi-
tuenti » si sono assopiti. Dobbiamo avere il
coraggio di affrontare il problema e risol-
verla definitivamente con l'oculatezza richie-
sta e ciò da parte di tutti.

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

Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni

P RES I D E N T E . Comunico che i
Ministri competenti hanno inviato risposte
scritte ad interrogazioni presentate da ono-
revoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nell'ap-
posito fascicolo.

Annunzio di interpellanze

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

DI VITTORIO BERTI BAL-
D I N A, Segretario:

TEDESCO Giglia, MARIS, PERNA, MA-
DERCHI, CINCIARI RODANO Maria Lisa,
MAMMUCARI, TROPEANO, LUGNANO, PE-
TRONE, MACCARRONE Pietro. ~ Al Mini.
stro di grazia e giustizia. ~ Per sapere:

come sia possibile che, mentre da mesi
si andava accentuando il pericolo di crolli
nel Palazzo di giustizia di Roma, non sia
stato predisposto i,l piano per l'utilizzo di
altri locali in caso di sgombero;

per quali motivi non si sia svolta l'ope-
ra necessaria per recuperare immediatamen-
te i locali già adibiti ad uffici della Pretura
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civile e penale in Viale Giulio Cesare e non
si sia compiuto il tentativo di ottenere dal
Ministero della difesa una parte dei locali
delle caserme site in detto viale e già oggi
disponibili;

se risponda a verità che i magistrati
della Cassazione, per motivi di puro presti~
gio, oon danno degli utenti della giustizia
delnntero Paese, hanno imposto la lunga e
difficile ricel1ca di un edificio apposito per i
propri uffici, rkerca ohe, anche indipenden~
temente dal costo dell'operazione, non lap~
pare per nulla ispirata da esigenze funzio~
nali;

come si intenda procedere ad una si-
stemazione rapida e funzionale degli uffici
giudiziari di ogni grado, in base a criteri di
accessibilità e di concentrazione degli uffici,
stante che le misure preannunciate appaiono
inaocettabili in quanto disorganiche ed ir~
razionali, tanto è vero che contro di esse si
sono nettamente pronunciati gli avvocati, li
quali sono in sciopero contro ill caos giudi~
ziario. (interp. - 318)

BUFALINI, CALAMANDREI, FABBRINI,
SALATI. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri ed ai Ministri degli affari esteri e
della difesa. ~ Per chiedere che, in vista del~
la sessione ministeriale che il Consiglio della
NATO terrà a Roma il 26 e 27 maggio 1970,
proprio mentre gli Stati Uniti estendono la
loro guerra di aggressione in Indocina con
l'invasione della Cambogia, e perciò deter~
minano un aggravamento di tutta la tensio-
ne internazionale, il Governo dia assicura-
zione al Senato che:

1) i Ministri italiani partecipanti al Con~
siglio atlantico faranno della suddetta sessio~
ne la sede in cui innanzitutto esprimere ri~
provazione per il nuovo atto aggressivo com~
piuto dagli Stati Uniti in Asia, per le deva-
stazioni che ne conseguono e per le atrocità
che l'accompagnano;

2) in nome dell'asserita limitazione geo~
grafica del Patto atlantico, i rappresentanti
del nostro Paese renderanno ben chiaro al
Consiglio dell' Alleanza che in nessun caso
l'Italia si riterrà vincolata agli obblighi della
NATO, nè si lascerà coinvolgere dai mecca~

nismi dell'integrazione militare atlantica, di~
nanzi ad un inasprirsi e ad un precipitare
dei rapporti internazionali che nel Mediter-
raneo e nella stessa Europa possano depre-
cabilmente risultare dall'estensione del con~
flitto in Estremo Oriente. (interp. ~ 319)

SEMA. ~ Al Presidente del Consiglio dei

ministri. ~ Per cònoscere quali misure sono
state prese per la zona di Trieste al fine di
impedire il dilagare di atti teppistici di net-
ta marca fascista, provocatori di gravi ten-
sioni in una zona particolarmente sensibile
ai valori della Resistenza, e se non ritenga
che disposizioni perentorie debbano essere
date ai responsabili dell'ordine pubblico af~
finchè i colpevoli ed i mandanti siano conse~
gnati alla giustizia, non essendo ulteriormen-
te tollerabile che essi continuino ad operare
praticamente indisturbati ed impuniti dopo
tanti pressanti appelli lanciati dalle organiz~
zazioni democratiche, dai partiti e dalle as-
sociazioni partigiane ed antifasciste. (interp.

- 320)

ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores. ~ Al
Ministro del lavoro e della previdenza so~
ciale. ~ Premesso che il Ministro non ha ri-
sposto alle interrogazioni n. 2627 e n. 2628,
con richiesta di risposta scritta, del 13 no-
vembre 1969, con le quali !'interpellante chie~
deva quali provvedimenti intendesse adotta~
re per porre fine alla situazione esistente al~
l'Ufficio provinciale del lavoro di Brescia, ca-
ratterizzata dalle illegalità commesse o tolle-
rate dai funzionari dell'Ufficio avviamento al
lavoro, da compiacenti favoritismi nei con-
fronti delle maggiori ditte locali, dall'autori-
tarismo nei rapporti tra i massimi dirigenti
e i dipendenti e dall'ottusa insensibilità con
la quale è stata negata ogni considerazione
alle proposte ed ai rilievi avanzati da questi
ultimi, !'interpellante chiede se il Ministro
sia a conoscenza degli sviluppi della situazio-
ne negli ultimi mesi e, in caso affermativo,
per quali ragioni:

!'indagine condotta dall'ispettore mini-
steriale si è risolta in un atto inquisitorio
nei confronti di alcuni dipendenti e in par~
ticolare dei sindacalisti Coverlizza (segreta-
rio provinciale del sindacato statali) e Am-
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mendola (membro della segreteria), colpevo-
li di avere, in veste e con strumenti sindaca-
li, denunciato l'illegalità imperante nell'Uf-
ficio ed espresso l'esigenza di una sollecita
riforma del collocamento;

sono state chieste ~ e da chi ~ infor-

mazioni sull'attività e sulla condotta di Am-
mendola tramite la Questura della sua città
di origine;

i due dipendenti in questione sono stati
dapprima trasferiti « per ragioni di servizio )}

in realtà inesistenti e successivamente defe-
riti alla commissione di disciplina, nonostan-
te mai in precedenza fosse stato contestato
loro alcun addebito.

L'interpellante chiede, infine, se il Ministro
non ritenga che ciò incoraggi nel loro atteg-
giamento quei dirigenti dell'Ufficio del lavoro
di Brescia che, responsabili di comportamen-
to illegittimo o di colpevole lassismo, si eri-
gono a giudici e « giustizieri)} di coloro che
hanno stigmatizzato quel comportamento,
usando un legittimo diritto sindacale, e se
ritenga tollerabile che sindacalisti dipenden-
ti dal suo Ministero vengano colpiti secon-
do una pratica paragonabile a quelle attuate
dalla parte più retriva del padronato italia-
no. (interp. - 321)

Annunzio di interrogazioni

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

DI VITTORIO BERTI BAL.
D I N A, Segretario:

FERMARIELLO, AI3ENANTE, PAPA. ~

Ai Ministri della manna mercantile, della
sanità e del turismo e dello spettacolo. ~

Per sapere se sono a conoscenza che la spiag-
gia di Vico Equense, che costituisce un pol-
mone insostituibile dell'attività tudstica e
delIa vita economica e sociale di quel co-
mune, ha raggiunto un intollerabile stato di
degradazione, ed in particolare che:

l'acoesso a detta spiaggia è impedito da
una frana, ancora non rimossa, per cui ri-
sulta impossibile per i pescatori ,ed i ba-
gnanti raggiungere l'aren~le;

la parte cosiddetta « hbera )} deLla spiag-
gia stessa, oltre che irraggiungibille, è attra-
versata da una fogna scoperta che vende pe-
ricoloso l'uso dell'arenile e dell'antistante
specchio d'acqua;

le leggi ed i regolamenti atti:nenti aUe
concessioni di aI1ee demaniaH per stabili-
menti balneari non vengono rispettati, a tut-
to danno dei bagnanti costretti a SoppoI1tare
arbìtri e balzelli pesanti ed ingiustificati.

Gli interroganti domandano pertanto quali
urgenti iniziative si intendano ,adottare per
sollecitaI1e un più fermo controllo della Ca-
pitaneria di porto di Castellammare di Sta-
bia e per liberare, da Castellammare a tutta
la penisola sorrentina, anche attraverso il
ritko delle concessioni, le necessarie aree
demaniali, al fine di organizzare spiagge H-
bere attrezzate, anche ad iniziativa delle Am-
ministrazioni comunali della zona. (int. 0,1'.-
1623)

BELOTTI. ~ Al Ministro di grazia e giu-
stizia. ~ Per conoscere il suo pensiero in
merito alla necessità di nuove norme legi-
slative concernenti la disciplina delle fun-
zioni dei revisori ufficiali dei conti, sempre
ancorata alle carenti, inadeguate disposizio-
ni contenute nel regio decreto-legge 24 lu-
glio 1936, n. 1548, convertito nella legge
3 aprile 1937, n. 517, e nel regio decreto 10
febbraio 1937, n. 228, recante le relative
norme di attuazione.

Risulta dal decreto ministeriale di nomi-
na di nuovi revisori ufficiali dei conti, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del
18 luglio 1967, che, su un totale di 334 neo-
nominati revisori, 161 erano dottori com-
mercialisti (cioè quasi la metà), 63 ragio-
nieri, 19 avvocati, 4 procuratori legali, 1 agro-
noma, 1 notaio e ben 85 non iscritti ad al-
cun albo professionale.

Il ruolo dei revisori ufficiali dei conti, pub.
blicato dal Ministero di grazia e giustizia,
pone in evidenza che l'abilitazione all'eserci-
zio delle funzioni relative, ad insindacabile
giudizio della competente Commissione cen-
trale, è stata riconosciuta ad ingegneri, geo-
metri, periti industriali e persino ad un
veterinario.

A termini dell'articolo 12 (quarto comma)
del richiamato regio decreto-legge del 1936,



V LegislaturaSenato della Repubblica ~ 14678 ~

11 MAGGIO 1970278" SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

l'ammissione nel ruolo di persone non iscrit-
te in un albo professionale legalmente isti-
tuito doveva intendersi attuabile «solo in
via 'ecce~ionale ». In realtà, i non iscritti in
alcun albo professionale hanno continuato
ad essere immessi nel ruolo dei revisori in
misura tale da trasformare l'eccezione ~

giustificabile soprattutto in sede di prima
formazione del ruolo ~ in una regola.

A giudizio dell'interrogante, il prescinde-
re in modo sistematico dal predetto criterio
di eccezionalità e dai requisiti di specifica
preparazione tecnico-professionale in mate-
ria economico-amministrativa, toglie presti-
gio alle funzioni del sindacato societario e
non conferisce alle stesse pubblica fede (ga-
rantita da rigorosi canoni deontologici e di-
sciplinari), a cui la norma istitutiva del
ruolo si richiama, conferendo la veste di
« pubblico ufficiale}) ad ogni iscritto nel ruo-
lo dei revisori. (int. or. - 1624)

BELOTTI. ~ Al Ministro di grazia e giu-
stizia. ~ Per conosoere se, in cons~derazione
del lungo differimento dell'iter parlamentare
della complessa riforma deLl'istituto delle
sodetà per azioni, non ravvisi l'opportunità
di provvedere, con apposito disegno di leg-
ge, all'aggiornamento deLle caDenti norme
anteguerra concernenti la disciplina delle
società di revisione e certifioazione, assolu-
tamente inadeguate alle esigenze ammini-
strativ,e attuali ed ai paradigmi, in sede di
legislazione comparata, offerti dai Paesi più
evoluti dentro e fuori l'area comunitaria.
(int. or. - 1625),

D'ANDREA. ~ Al Ministro delle parteci-
pazioni statali. ~ Per sapere se è a cono-
scenza del fatto che, ad un anno di distanza
dalla strage avvenuta al campo dell'ENI
« Kwale n. 3» in Nigeria, dove vennero tru-
cidati dieci nostri tecnici ed opèrai, alcune
delle famiglie delle vittime non hanno anco-
ra ottenuto quella che sembrava la più do-
verosa delle riparazioni, e che le relative
pratiche si stanno trascinando nei vari uf-
fioi competenti dell'Ente di Stato senza che
si tenga conto delle necessità morali, oltre
che di quelle materiali, delle famiglie stesse.

Per conoscere, altresì, che cosa intenda
fare al riguardo, precisando inoltre all'opi-
nione pubblica quali iniziative, [n oomples-
so, sono state adottate per le dieci famiglie
e quali rapporti esatti d'impiego intercorres-
sero tra le vittime e rENI, e se in tali rap-
porti, infine, era previsto ill caso di morte
violenta per attività svolte in zone periço-
lose. (int. or. - 1626)

VERONESI. ~ Al Presidente del Consiglio

dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.
~ Per conoscere i motivi del mancato de-
posito, ad oggi, a disposizione del Parlamen-
to, dei testi delle due note che il Vaticano
avrebbe inviato al Governo italiano a segui-
to del dibattito in Parlamento del disegno
di legge sui casi di scioglimento del matri-
monio. (int. or. - 1627)

ARGIROFFI, PELLICANO', ORLANDI,
TROPEANO, POERIO, DEL PACE, MINEL-
LA MOLINARI Angiola, MANENTI, GUAN-
TI, MENCHINELLI, DE FALCO. ~ Ai Mi-
nistri della sanità e dell'interno. ~ Per sape-

re se sono a conoscenza della situazione esi-
stente nell' ospedale di Taurianova, dove nes-
sun provvedimento viene adottato per ovvia-
re alle molteplici carenze organizzative ed
igieniche di strutture soggette da anni a pro-
gressivo deterioramento.

In quel nosocomio:
molte camere di degenza sono trasfor-

mate in veri lazzaretti, con pareti sgretolate
e soffitti fradici d'acqua e neri di muffa, e so-
no gremite di letti di fortuna sovente occu-
pati da più persone;

parecchi ammalati sono coricati in sa-
lette di transito;

i giaci gli, a causa degli scarsi sistemi di
pulizia, sono sovente sporchi di sangue, di
urine e di feci;

i letti sono in buona parte ridotti a rot-
tami di ferro;

i numerosi vetri delle finestre (ad esem-
pio, in sala medicina uomini), pur mancanti
da un decennio, non sono mai stati sostitui-
ti e al loro posto le fessure sono intasate
con stracci e carta;
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le adiacenze ed i servizi delle sale di
degenza sono spesso indecorosamente allo-
gati in vani fatiscenti;

gli scarichi dei nuovi gabinetti decorro-
no sopra la facciata dello stabile sulla Via
Nazionale e i tubi gemono liquame fo-
gnante;

manca la biancheria indispensabile per
i cambi;

le cucine sono sistemate in un antro un-
tuoso e nero di fuliggine;

dì recente sono stati acquistati alcuni
bruciatori a nafta di tipo antiquato e sono
stati impiantati sotto le sale operatorie;

difetta la più elementare strumentazione
tecnica;

sono stati recentemente aperti nuovi e
costosi reparti, che vengono utilizzati sol-
tanto come ambulatori bisettimanali, ecce-
tera.

In tali incredibili condizioni, l'unieo tipo
d'intervento da parte deHe autorità compe-
tenti ~ sorde e cieche, a livello locale e pro-
vinciale, alla situazione probabilmente più
scandalosa ed inamovibi1e tra quante altre,
pur gravi, esistono e sono state denuncia1e
dagli interroganti in numerose interrogazio-
ni riguardanti lo stato degli ospedaH in pro-
vincia di Reggia Cabbria ~ è costituito dall-

l'assunz'ione di decine e decine di impiegati
e di inserv~enti privi di qualifiche e di com-
piti, con l'inserimento dei quali si è intenzio-
nalmente inteso degradare l'antico e presti-
gioso ospedale in un mortificato strumento
di sottopotere.

Gli interroganti chiedono pertanto ai Mi-
nistri competenti che essi si adoperino in
immediato:

per respingere e bloccare le fantasiose
giustificazioni con cui si pretende di avallare
le citate ed rninterrotte assunzioni (ciò in
analogia a quanto già denunciato in Sena-
to a proposito dell'ospedale di Palmi);

per solledtave un'indagine sui vasti pro-
blemi dell'ospedale e promuoverne la solu-
zione e per dcel1care, inoltre, nell'ambito di
tale iniziativa, le responsabilità, anche in ri-
ferimento all'inchiesta amministrativa [n
corso da molti mesi ed inspiegabilmente are-
natasi.

Più in generale, gli inteJ:1roganti chiedono
che venga risanata e moralizzata la situazio-
ne, restituendo il nosocomio ai suoi compiti
istituzionali nell'interesse di migliaia di cit-
tadini costretti all'emigrazione della salute
verso lontani presìdi sanitari" per ridare fi-
ducia al gruppo dei coraggiosi medici ivi
opemnti, oggi umiliati al rango di supporto
per squallide operazioni di sottobosco. (int.
or. - 1628)

FERMARIELLO, ABENANTE, PAPA. ~

Ai Ministri dell'interno e del lavoro e della
previdenza sociale. ~ Per sapere quali mi-
sure intendano adottare con urgenza per as- .
sicurare l'immediata applicazione dell'accor-
do liberamente stipulato tra ANCI, UPI e
sindacati dei dipendenti degli Enti locali sul
riassetto delle carriere, la ristrutturazione
delle Amministrazioni comunali e provincia-
li e l'aumento delle retribuzioni, in conside-
razione dell'assoluta priorità che hanno i
problemi dei lavoratori e del funzionamento
della Pubblica Amministrazione, anche in
rapporto ai nuovi compiti che la Regione
pone loro.

In particolare, gli interroganti chiedono
iniziative immediate ~ tenendo pure conto
del disagio e delle implicazioni politiche
che l'assurdo atteggiamento del Governo de-
termina, costringendo i lavoratori in scio-
pero a gravi sacrifici ~ al fine di risolvere,
oltre alla vertenza nazionale, la situazione
determinatasi a Napoli, ove il prefetto ha
arbitrariamente bloccato una delibera del
comune con la quale veniva concesso un ac-
conto mensile sulle competenze derivanti da-
gli accordi suddetti. (int. or. - 1629)

ARGIROFFI, ORLANDI, MINELLA MO-
LINARI Angiola, MENCHINELLI, CINCIA-
RI RODANO Maria Lisa, DEL PACE, CUC-
CU, RENDA, DE FALCO, MANENTI, GUAN-
TI. ~ Ai Ministri dell'interno e della sani-
tà. ~ Per sapere se sono a conoscenza dei
due nuovi impressionanti episodi di maltrat-
tamenti e violenze consumati su bambini
« handicappati »: l'uno denunciato ana Magi-
stratura da un professore dell'Istituto per po-
liomielitici « Santa Maria Bambina» di Ori-
stano, l'altro emerso da un referto di pronto
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soccorso rilasciato nell'Ospedale civile di
Sassari ad un ragazzo picchiato a sangue da
una custode del locale Istituto « Padre Man~
zelIa », dove il giovane era ricoverato.

Gli interroganti chiedono in immediato:

se i ragazzi in questione sono stati nuo~
vamente ricoverati negli Istituti citati o se
si è provveduto ad una Joro diversa siste~
mazione;

se si è provveduto a promuovere una
indagine sanitaria ed accurati accertamenti
sulle condizioni di vita degli altri bambini
ricoverati nei due centri;

se sono state chiarite, oltre che le re~
sponsabilità degli autori di tali efferate se~
vizie, quelle sulla mancanza di controlli da
parte delle competenti autorità nel verificar-
si dei fatti.

Più in generale, di fronte al ripetersi d]
episodi che continuano a suscitare fra i cit~
tadini emozione ed indignazione, gli inter.
roganti chiedono se si è provveduto a com-
piere il censimento degli istituti custodiali
minorili, che tutte le parti politiche aveva~
no chiesto alcuni mesi or sono, e quali prov-
vedimenti s'intendono adottare per risolve~
re i problemi dell'infanzia « handicappata ».
(int. or. ~ 1630)

GATTO Simone, ROMAGNOLI CARETTO-
NI Tullia. ~ Al Ministro della sanità. ~ Per
conoscere se non intenda intervenire, nel-
l'ambito delle sue attribuzioni, affinchè ab-
bia pratica efficacia il decreto dallo stesso
emanato 1'11 febbraio 1970, con cui l'Istitu-
to « G. Eastman» veniva classificato come
Ospedale regionale specializzato.

Gli interroganti, ritenendo superfluo ri-
chiamare le ragioni che hanno ispirato il
Ministro nell'adottare il giusto provvedimen-
to, intendono riferirsi alle non chiare circo~
stanze in cui è stato presentato dal presiden~
te dell'Istituto il ricorso al Consiglio di Sta-
to, all'attuale agitazione del personale tutto
dell'Istituto ed all'eventualità che la sospen-
siva del decreto possa di fatto compromet-
tere la condizione di autonomia dell'Ente
ospedaliero, che è stata soprattutto negli in-
tendimenti del decreto. (int. or. ~ 1631)
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TERRACINI, ADAMOLI, CAVALLI, MI~
NELLA MOLINARI Angiola. ~ Al Presidente
del Consiglio dei ministri. ~ Per conoscere
l'opinione del Governo e le iniziative assun~
te in relazione allo scandaloso esempio di
faziosità dato dalla RAI~TV in occasione del~
!'imponente manifestazione per l'indipenden-
za nazionale e per la difesa dei valori della
Resistenza, organizzata a Genova dalla Fe~
derazione giovanile comunista italiana.

Hanno sfilato per le vie di Genova, fra
due ali di cittadini plaudenti, in un'esempla~
re dimostrazione di maturità democratica e
di unità cittadina, almeno centomila giovani
insieme con migliaia di partigiani, fra i qua~
li prestigiosi dirigenti della Resistenza, quat~
tro medaglie d'oro, decine di decorati al va-
lore partigiano, alti rappresentanti della vi~
ta pubblica italiana (come il Vice Presidente
del Senato, il Vice Presidente della Camera
dei deputati, parlamentari, sindaci, eccete~
ra) e personalità della cultura.

Tutto ciò è stato totalmente ignorato dal-
la RAI~TV che ha riempito i notiziari della
radio e della televisione di domenica sera ,
10 maggio 1970, con i discorsi di esponenti
del quadricolore e con cronache di scarso
interesse.

La faziosità dei dirigenti della RAI-TV e
di quelli del {(Telegiornale» ha superato gli
stessi meschini indirizzi che, sotto il con-
trollo della Democrazia cristiana e della so~
cialdemocrazia, hanno caratterizzato l'uso di
un servizio che dovrebbe essere pubblico,
onde il Parlamento deve essere investito di
una questione che offende non solo la de~
mocrazia, ma gli stessi diritti di informazio-
ne degli utenti della radio e della televi-
sione. (int. or. - 1632)

PEGORARO. ~ Al Ministro dell'interno.
~ Per sapere se sia a conoscenza dei gravi

fatti avvenuti a Lazzo Atestino (provincia di
Padova) nel pomeriggio di giovedì 7 maggio
1970, dove, in risposta ad azioni provocato~
rie compiute dalla teppaglia fascista il 25
aprile, le forze politiche, dalla DC al PCI,
hanno tenuto una manifestazione unitaria
antifascista.

Durante tale manifestazione si sono por~
tati nella piazza di Lazzo un centinaio di tep-
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pisti provenienti da Padova e da Vicenza,
capeggiati da noti esponenti missini, armati
di manganelli, sbarre di ferro e bastoni. Do~
po aver tentato di interrompere la manife~
stazione, i fascisti, favoriti dall:inspiegabile
inerzia dei carabinieri presenti, hanno prati~
camente bloccato all'uscita della piazza alcu~
ne macchine di partecipanti alla manifesta~
zione danneggiandole. Successivamente, a
bordo di autovetture, effettuavano caroselli
per il paese, cercando di imporre un di ma
di terrore fra la popolazione e colpendo con
bastoni e sbarre di ferro i democratici del
luogo ~ tra i quali si annoverano due feri~
ti ~ che avevano partecipato alla manifesta~
zio ne e perfino persone estranee che stavano
uscendo dalla chiesa parrocchiale dopo aver
partecipato ad un funerale.

Si chiede, pertanto, di conoscere perchè
non siano state adottate, nonostante quanto
era già accaduto il 25 aprile, misure idonee
ad impedire tali provocazioni e violenze e
quali iniziative sono in atto per garantire
alla giustizia i responsabili.

Poichè non è la prima volta che nella cit~
tà e nella provincia di Padova i fascisti com~
piono tali provocazioni, si chiede di cono~
scere le misure che si intendono adottare
per impedire che si ripetano simili gravissi~
mi fatti, più volte denunciati dall'interro~
gante con numerose interrogazioni già pre~
sentate sull'argomento. (int. or. ~ 1633)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

MURMURA. ~ Al Ministro della pubbltca
istruzione. ~ Per sapere se intenda impar~
tire le opportune disposizioni per la sosti~
tuzione del personale non insegnante che,
avendo invalidità di guerra, deve godere di
un ridotto orario di lavoro. (int. SCI'. ~ 3535)

MURMURA. ~ Al Ministro della pubbltca

istruzione. ~ Per conoscere le ragioni della
mancata copertura assicurativa del persona~
le non insegnante utilizzato nelle gite scola~
stiche. (int. SCI'. ~ 3536)

ABENANTE, FERMARIELLO, PAPA. ~

Ai Ministri del lavoro e della previdenza so~
ciale, dei trasporti e dell' aviazione civile,
dell'interno e della sanità. ~ Per conoscere

quali urgenti provvedimenti intendono assu~
mere per far rimuovere al comune di Napo~
li ed all'azienda ATAN le cause che hanno
determinato la sospensione dell'erogazione
dei medicinali ai tranvieri napoletani.

Gli interroganti sottolmeano la neces~
sità di:

1) stroncare la ricorrente prassi instau~
rata dall'ATAN che effettua trattenute sulle
buste~paga senza versarle alla Cassa soccor~
so, provocando intollerabiJe disagio per i la~
voratori;

2) superare l'irresponsabile atteggiamen~
to del comune di Napoli che, in aperta vio~
lazione della legge, non effettua il ripiano del
bilancio dell'azienda municipalizzata ATAN,
assumendo così la grave responsabilità del~

l'attuale stato di disagio dei tranvieri.

In particolare, gli interroganti sottolinea~
no, altresì, l'urgenza, così come l'hanno po~

sta i lavoratori con le loro lotte, di supe~
rare la caotica e dispersiva situazione sani~
taria del nostro Paese, accogliendo le propo~
ste avanzate per un servizio sanitario nazio~
naIe capace di assicurare un'efficace tutela
della salute dei cittadini. (int. SCI'. ~ 3537)

PAPA, ABENANTE, FARMARIELLO. ~

Ai Ministri dell'interno, della pubblica istru~
zione e della sanità. ~ Per sapere se siano
a conoscenza dell'intervento intimidatorio
e repressivo del pre[etlo di Napoli nei con~
fronti dei docenti subalterni della facoltà
di medicina dell'Università, scesi in sciope~

l'O per sollecitare la strutturazione del Po~
lidinico, intervento tanto più grave ed ille~
gittimo quando si consIderi che i docenti
avevano preavvisato dello sciopero il ret-
tore, il preside di facoltà, il prefetto, il me-
dico provinciale, il sindaco, il presidente del~
l'Ordine dei medici, i singoli direttori degli
istituti della facoltà, elencando i servizi spe~
ciali per cui l'assistenza ai degenti presenti
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nelle cliniche veniva assicurata dagli stessi
docenti, e tanto più inammissibile dal mo~
mento che il prefetto, assumendo arbitra-
riamente la difesa di alcuni direttari di isti~
tuta, che la sallecitavana a «precettare»
tutti i dacenti subalterni can l'assurda e
pretestuasa segnalaziane di esigenze di ser-
vizia e di assistenza superiari a quelle per
le quali venivana assicurate la presenza e
l'apera dei dacenti subalterni, ha di fatta
cammessa, d'intesa con i suddetti direttari
di istituta, che hanna cantinuata a ricave~
rare ammalati, can un campartamenta pa~
lesemente pravacataria, a sciapera già uffi.
cialmente annunziata, un gravissima atten-
tata al diritta di sciapero, attribuendasi,
tra l'altra, campiti che appartengana in pri-
ma istanza e nei casi previsti dalla legge sal.
tanta al sindaco.

Gli interroganti chiedana di canascere, per~
tanta, quali misure i Ministri interrogati in-
tendana predisparre perchè il prefetta sia
richiamata all'assaluta rispetta ed all'atten~
ta e rigarosa ,osservanza dei diritti garan~
titi dalla Castituziane ai dacenti subalterni
e quali dispasIziani vagliana dare per l'ac-
coglimenta delle giuste rivendicaziani che
la categaria pane nell'ambita di una rifar~
ma demacratica di tutta l'ardinamenta uni-
versitaria. (int. SCI'. - 3538)

PERRINO. ~ Al Ministro dei lavori pub-

blici. ~ Una spaventoso disastro autamabi-
listica, nel quale sQlna rimasti oainvalti due
pesanti automezzi e tre autovetture. che ha

causata tre morti, alcuni feriti e l'arresta di
due camionisti, l'8 maggia 1970, ha aggiunta

un nuava tragica andla alla lunga ed ininter~

l'atta' catena di luttuasi incidenti stradali che
stanna caratterizzanda i,llentissima e spessa
interrotto procedere dei lavori di allarga-
menta e sistemazione deLla strada sta,tale
n. 7, «Appia », Ìin particalare nel tratta tra
Mesagne e Bdndisi.

Di fronte all'impressionante fa1cidie di vi.

te umane e di mezzi che si è veribcata lungo

l'arca dei tre anni e più dall'inizia dei pre.
detti lavari, senza che siana stati presi prav-
vedimenti adeguati per attenuare la perica-
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lasità della situazione venutasi a determi-
nare a seguita dei lavori in corsa, malgrada
le numera se interrogazioni parlamentari ~

tra cui una dell'interragante ~ gli interventi
del prefetta di Brindisi e delle Amministra-
ziani locali e l'allarme continuamente data
dalla stampa, l'opiniQlne pubblica reclama
immediate misure atte:

1) ad individuare le vere cause dellI' esa~
sperante lentezza del procedere dei ,lavori:

2) ad aocertare le eventuali responsabi.
lità;

3) a condurre a termine l'opera nel più
breve tempo passibile.

Tutto ciò premessa, nella cansapevQllezza
che un pratrarsi dell'assurda attuale situa-
ziane PQltrebbe determinare un casta delrla
,opera in vite umane superiore a quella finan~
ziaria, l'interragante chiede ancara una val~
ta di conoscere se il Ministra nan ritenga di

daveI' immediatamente intervenire perchè:

a) siano subita patenz,iati i mezzi mecca~
nici e le farze di lavaro impiegati nei lavori

di allargamenta e sistemaziQlne della strada
statale n. 7, « Appia », da Grottaglie a Brin-
disi, can particalare urgenza per il tratta Me~
sagne-Br,indisi, alI fine della più sallecita con~

duziane a termine dell'aper:a;

b) siana, nel cantempa, studiati ed at-

tuati tutti gli accargimenti indispensabili a
scongiurare nuavi disastri (incanalamento
del traffica su altre arterie nei tratti nevral.
gici, sarveglianza cantinua, semafori ed altri

mezzi di segnalaziane, eventuacle adazione di
sensi unici a di sensi unici alternati);

c) per ,l'avvenire, e pr,ima ancara del-

l'inizia di analoghi lavori stradali, si abbia
la certezza, mediante ,opportuni preventivi
acocantQlnamenti, di poter disporre di tutti

i materiali e di tutti i mezzi meccanici e le
attrezzature necessari a PQlrtare avanti lie
,opere nei tempi previsti e secanda le più ag-

giarnate tecniche di sicurezza, affinchè even~
tuali sciaperi a indisponibilità di materiali e
mezzi suooessivi alnnizio dei lavori nan ab~
biana a causare rallentamenti e saspensiani
dei lavari stessi. (int. SCI'. ~ 3539)
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MAGNa. ~ Al Ministro dei trasporti e del~

1'aviazione civile. ~ Per sapere se sia a co~
noscenza del fatto che il Compartimento del~
la motorizzaz10ne civiile di Bari da più di
quattro mesi tiene Ila popolazione della fra~
~ione Montagna di Manfredonia, in provincia
di Foggia, nell'impossibilità di fruire di un
collegamento automobilistico pubblico con
il comune, il che è causa di gravissimo disa~
g,io e di vivo malcontento.

Per diversi anni fra la frazione e il comune
in questione ha 'regolarmente funzionato un
servizio automobilistico di linea. Poi, nel
1969, la strada Manfredonia~Montagna è sta~
ta chiusaé\ll traffico per l'esecuz1one di la~
vori di sistemazione, per cui il servizio stes~
so, interrotto per breve tempo, è stato di-
rottato attraverso !'itinerario intercomunale
Manfredon1a~S. Giovanni Rotondo~Montagna,
pteviia autoJ:1izzazione del Compartimento e
grazie all'istituzione di un contributo finan-
ziario a carico del comune interessato.

Senonchè, dallo gennaio 1970, la ditta con~
cessionaria ha unilateralmente abbandonato
il servizio ritenendolo oneroso ,e, proprio
quando l'Amministrazione comunale era riu~
sdta a realizzare le condizioni per poterlo
affidare ad altra ditta, inspiegabilmente i,l
Compartimento di Bari ha revocato il'auto~
rizzazione che aveva concesso. Tale compor~
tamento è tanto più grave in quanto la po~
polazione della frazione Montagna di Man-

fredonia non dispone sul posto, lontano di~
versi chilometri da qualsiasi centro abitato,

di alcun automezzo privato.

L'interrogante chiede pertanto di sapere
se il Ministro non ritenga di dover dare le
opportune di'sposizioni affinchè sia ripristi-
nato con la massima sollecitudine il servizio
automobilistico pubblico in questione. (int.
scr. ~ 3540)

Ordine del giorno
per le sedute di martedì 12 maggio 1970

P RES I D E N T E . Il Senato tornerà
a riunirsi domani, martedì 12 maggio, in due
sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la
seconda alle ore 16,30, con il seguente ordi~
ne -del giorno:

L Seguito della discussione del disegno di
legge:

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

Il. 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) (Approvato
dalla Camera dei deputati).

IV. Discussione del disegno di legge:

Ulteriore proroga della delega al Gover~
no di apportare modificazioni alla tariffa
dei dazi doganali d'importazione, prevista
dall'articolo 3 della legge 1° febbraio
1965, n. 13 (1043).

La seduta è tolta (ore 20,30).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio. dei resoconti parlamentari


