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Presidenza del Presidente FANFANI

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

Si dia lettura del processo verbale.

A T T A G U I L E, Segretario, dà let-
tura del processo verbale della seduta prece-
dente.

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

Congedi

Hanno chiesto congedo i senatori De Leo-
ni per giorni 4, Macaggi per giorni 6, Orlan-
do per giorni 4 e Pecoraro per giorni 5.

Non essendovi osservazioni, questi con-
gedi sono concessi.

Annunzio di variazioni nella composizione
della Commissione parlamentare di vigi-
lanza sulle radiodiffusioni

P RES I D E N T E. Comunico di aver
chiamato a far parte della Commissione par-
lamentare per la vigilanza sulle radiodiffu-
sioni, prevista dal decreto legislativo del Ca-
po provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, nu-
mero 428, e dalla legge 23 agosto 1949, n. 681,
il senatore Castellaccio in sostituzione del
senatore Caleffi entrato a far parte del Go-
verno.

Annunzio di disegno di legge
trasmesso daUa Camera dei deputati

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

« Proroga del termine fissato dall'artico-
lo 1 del decre~o-legge 29 marzo 1966, n. 128,
convertito, con modificazioni, nella legge 26

maggio 1966, n. 311, concernente l'efficacia
dei piani particolareggiati di esecuzione del
piano regolatore di Roma e della sua spiag-
gia nonchè l'applicazione di alcune norme
in materia di espropriazione e di contributi
di miglioria, contenute nel regio decreto-leg-
ge 6luglio 1931, n. 981, convertito, con modi-
ficazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355 »

(434 ) .

Annunzio dI pres1entazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E. Comunico che
sono stati presentati i seguenti disegni di
legge di iniziativa del senatore:

MURMURA. ~ « Eliminazione delle bamc-
che e dei rifugi costruiti in Calabria a se-
guito dei terremoti intervenuti dal 1905 in
poi» (435);

«Modifiche agli articoli 32 e 41 della
legge urbanistica del17 agosto 1942, n. 1150,
integrata dalla legge del 6 agosto 1967,
n. 765» (436);

{{Riscatto degli alloggi costruiti in Cala-
bria a seguito degli eventi tellurici del 1947
con i criteri del decreto del Presidente della
Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2» (437).

Annunzio di deferimento di disegno di leg-
ge a Commissione pennanente in sede
deliberante

P RES I D E N T E. Comunico che il
s'eguente disegno di legge è stato deferito
in sede deliberante:

alla 9a Commissione permanente (Indu-
stria, commercio interno ed estero, turismo):

Deputato CAVALIERE. ~ «Modificazioni
agli articoli 50 e 52 della legge 4 luglio 1967,
n. 580, sulla disciplina della lavomz\Ìone e del



Senato della Repubblica ~ 3828 ~ V Legislatura

66a SEDUTA ASSEMBLEA-RESOCONTO STENOGRAFICO 27 GENNAIO 1969

commercio dei cereali, degli sfarinati e del-
le paste alimentari» (413), previa parere del-
l'l P Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede referente

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

alla Ja Commissione permanente (Affari
esteri):

«Ratifica ed esecuzione del ProtO'collo
per una nuova proroga dell'Accordo int,er-
naziO'nale sullo zucchero del 1958, adottato
a Londra il 14 novembre 1966» (315), previ
pareri della sa, della S'a e della 9a Commis-
siO'ne;

alla 8a Commissione permanente (AgricO'I-
tura e fO:Deste):

MAZZOLI ed altri. ~ «Autorizzazione di

spesa per l'attuaziO'ne di provvidenze a fa-
vore dei territori montani» (406), previa pa-
rere della S'a Commissione;

alla loa Commissione permanente (Lavoro,
emigrazione, previdenza sociale):

DE MARZI ed altri. ~ « Norme per la con-
cessione della " Stella al merito del lavoro"
agli artigiani, coltivatori diretti e commer-
cianti» (405), previa parere della sa Com-
missione;

alla lla Commissione permanente (Igiene
e sanità):

PICCOLO. ~ «Disciplina delle assunzioni
obbligatorie di puericultrici presso Ammini-
strazioni pubbliche e private» (377), previ
pareri della P, della 2a, della sa e della lOa
Commissione.

Annunzio di presentazione di relazione

P RES I D E N T E. Comunico che,
a nome della 4a Commissione permanente

(Difesa), il senatore Morandi ha presentato
la relazione sul seguente disegno di legge:

ALBARELLOed altri. ~ «Riconoscimento
agli effetti amministrativi del tempo trascor-
so in prigionia (limitatamente ad un mas-
simo di anni due) dai militari italiani du-
rante le guerre 1915-18 e 1940-45» (20).

Annunzio di sentenza
trasmessa dalla Corte costituzionale

P RES I D E N T E. Comunico che, a nor-
ma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, il Presidente della Corte costituzionale,
con lettere del 24 gennaio 1969, ha trasmesso
copia delle sentenze, depositate nella stessa
data in Cancelleria, con le quali la Corte
stessa ha dichiarato la illegittimità costitu-
zionale:

dell'articolo 18, terzo comma, della leg-
ge regionale siciliana 10 agosto 1965, n. 21,
recante « Trasformazione dell'Ente per la ri-
forma agraria in Sicilia in Ente di sviluppo
agricolo », nella parte in cui, relativamente
alla nomina dei due rappresentanti della
cooperazione, da effettuarsi su designazione
degli organismi regionali, stabilisce: «uno
dalla Lega nazionale delle cooperative, uno
dalla Confederazione nazionale delle coope-
rative» (Sentenza numero 2);

di parte dell'articolo unico della legge
29 novembre 1952,n. 2388, recante « Ratifica,
con modificazioni, del decreto legislativo 16
luglio 1947, n. 708, concernente disposizioni
sull'Ente nazionale di previdenza ed assi-
stenza per i lavoratori dello spettacolo (EN-
PALS)>> (Sentenza numero 4) (Doc. VII
n.31).

Il predetto documento sarà inviato alla
Commissione competente.

Discussione delle mozioni un. 5, Il, 16, 17,
18 e svolgimento della interpellanza n. 58,
sui problemi dell'economia montana

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca la discussione delle mozioni nn. 5, 11,
16, 17, 18 e lo svolgimento della interpellan-
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za n. 58, sui problemi dell'economia mon~
tana.

Si dia lettura delle mozioni e dell'interpel~
lanza.

A T T A G U I L E, Segretario:

VERONESI, BALBO, BERGAMASCO,
BIA:GGI, BOSSO, FINIZZI, MAJSSOBRIO,
PREMOLI. ~ Il Senato,

in considerazione della primaria impor~
tanza che il problema della montagna e con
esso i collegati problemi della collina hanno
non solo per l'economia agricola naziona~
le, ma per tutta la vita del Paese nei suoi
aspetti civili e sociali;

tenuto conto che con il 31 dicembre
1968, con lo scadere della nota proroga della
legislazione sulla montagna ~ legislazione

che dal 1952 è diventata una costante della
nostra politica agraria ~ verrà a trovarsi
legislativamente scoperto un settore deter~
minante, per estensione territoriale e inte~
ressi collegati, della vita del Paese;

avuto riguardo al fatto che, per effetto
specialmente del massiccio esodo rurale, i
terreni classificati di collina, particolarmen~
te quelli di media ed alta collina di tutta
la dorsal'e appenninica, debbono ritenersi as~
similabili, da un punto di vista tecnico, eco-
nomico e sociale, ai territori montani veri
e propri,

impegna il Governo perchè, con proce~
dura di assoluta urgenza, voglia rendere no~
ti al Parlamento i suoi intendimenti:

in materia di politica della montagna e
della collina e di politica forestale, ed anco~
ra sulle nuove e diverse azioni che intende
svolgere senza che siano pregiudicate le li~
nee di intervento che sono state portate avan~
ti, nei settori sopra richiamati, in questo ul~
timo ventennio;

sulle osservazioni avanzate da t'ecnici,
anche ministeriali, circa i pericoli, specie
nel settore della difesa idraulica del nostro
territorio, della eventuale regionalizzazione
della politica forestale nella prospettiva del~
la creazione delle regioni a statuto ordinario;

sulla urgente ed indilazionabile presen~
tazione al Parlamento della proposta di leg~

ge per i nuovi provvedimenti per la monta~
gna come elaborati, sin dalla fine del 1967,
dalla apposita Commissione ministeriale che
ne ha resi noti i punti essenziali alla stampa;

sull'adozione, chè pare ormai necessa~
ria, con la formula del decreto-legge, di una
ulteriore proroga semestrale delle norme vi~
genti in materia di legislazione montana e
forestale;

sull'estensione ai territori di media ed
alta collina, specie della dorsale appennini~
ca, di quelle provvidenze della legge sulla
montagna ad essi estensibili sulla base del~
le mutate condizioni verificatesi ed ora esi~
stenti in detti territori;

sulla maggiore inoentivazione, in virtù
degli stanziamenti ordinari e straordiriari di
bilancio e delle particolari legislazioni spe~
ciali, sia della riforestazione di zone a voca-
zione boschiva, sia della creazione e del po-
tenziamento di idonee aziende silvo-pastora~
li a prevalente indirizzo zootecnico, nonchè
di ogni possibile vocazione delle zone inte~
ressate per attività legate ai settori della pe~
sca, della caccia ,e del turismo. (moz. ~ 5)

ZANNIER, ROSSI DORIA, DINDO, ARNO-
NE, CIPELLINI, BUZIO, IAJNNELLI, FOS~
SA. ~ Il Senato,

considerato lo straordinario rilievo che
ai problemi della montagna hanno nuova-
mente conferito i disastrosi eventi alluvio~
nali degli ultimi anni, nonchè l'accentuato
esodo, che ancor più profondamente ha scar~
dinato l'assetto tradizionale della sua eco~
nomia;

considerato che al 31 dicembre 1968 è
venuta a scadere la legge 18 gennaio 1968,
n. 13, che prorogava quella della montagna
del 25 luglio 1952, n. 991, e che, di conse~
guenza, l'intera materia, finora considerata
da quella legge, resta priva di regolazione
legislativa e della possibilità di organici in~
terventi pubblici;

considerato che, d'altra parte, non è an~
cora andato in porto il disegno di legge re~
lativo alla elaborazione ed approvazione di
nuovi provvedimenti, per il cui studio era
stata a suo tempo costituita apposita Com~
missione ministeriale;
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cansiderato, infine, che le canclusiani e
prapaste di quella Cammissiane, anche se
utili e meritevali di attenta cansideraziane,
nan sembranO' aver tenuta adeguata canta
della mutata situaziane creata in quasi tutte
le zone mO'ntane dall'imponente esado e dal
crescente abbandana delle tradizianali uti-
lizzaziani del suola e delle tradizianali atti-
vità ecanamiche,

impegna il Governa:

a prorogare ancora per un annO' la l,egge
scaduta, onde evitare un pericolasa vuato
legislativa ed assicurare can tutta urgenza
un'adeguata capertura di spesa per un im-
mediata piana di interventi in favare dei ter-
ritari montani e cansentire la ponderata ela-
barazione di una nuava legge megliO' rispan-
dente ai tre caardinati fini della difesa del
suala, del razianale riassettO' della utilizzazia-
ne delle risarse e della ricastruzione, nella
mantagna, di una ecanamia diversa da quella
tradizianale da realizzarsi can maggiari in-
centivazioni di quelle attuali;

a trasmettere al più presta al Parlamen-
ta le risultanze e le propaste della Cammis-
siane interministeriale sui prablemi della
difesa del suolo, castituita or sana due anni,
ande il Parlamenta passa varare una legge
arganica can la quale tutte le zane mantane,
pedemantane e di alta callina abbianO' un
adeguata trattamento da parte della Stato,
can regalari stanziamenti e cantinuità della
aziane nel tempO', alfine della cans,erva-
zione del suala e della attuazione di quelle
apere infrastrutturali e dei servizi indispen-
sabili a pramuavere un passibile caordinata
sviluppa dell'economia mO'ntana, secanda ar-
ganici piani camprensoriali. (maz. ~ Il)

COLOMBI, CHIAROMONTE, POERIO,
COMPAGNONI, LUSOLI, CIPOLLA, BENE-
DETTI, PIRASTU, PEGORARO, MAGNO,
DEL PACE, MORANINO, GUANTI, CAVAL-
LI, ANTONINI, TOMASUCCI, MAMMUCA-
RI, ILLUMINATI, SOTGIU, SEMA, ARGI-
ROFFI, TROPEANO, LUGNANO. ~ Il Se-

natO',

considerata che la mancanza di una po-
litica arganica per la mantagna è alla base

del dissesta idrogealagica del Paese ed è al-
l'origine delle sciagure che, can tanta fre-
quenza, hannO' calpita in questi ultimi anni
pressochè tutte le regioni d'Italia, dalla Ca-
labria al VenetO', dalla Campania alla Tasca-
na ed al Piemante;

constatata che per tali mativi l'assettO'
del territaria, la sistemaziane idraulica e la
difesa del suola per bacinO' idragrafica deb-
banO' assumere carattere di priarità;

ritenuto che la scadenza, avvenuta il 31
dicembre 1968, della legge~pante sulla mon-
tagna, del18 gennaiO' 1968, n. 13, ha determi-
nato un vuata legislativa e che tutte le leggi
susseguitesi nel tempO' hannO' partata ad
interventi saltanta frammentari ed episadi-
ci, vuai per il dannasa savrapparsi di enti e
di istituti, vuai per le interferenze di interes-
si privati in arganismi came i cansarzi di
banifica,

impegna il Gaverno:

1) a sanare immediatamente la caren-
za legislativa e ad intervenire perchè gli stan-
ziamenti previsti nei vari bilanci venganO' ef-
fettivamente impiegati anche attrav'ersa gli
enti lacali, gli enti di sviluppa, eccetera;

2) a canvacare entra la prassima pri-
mavera, in attemperanza al vata salenne
espressa in accasione del dibattitO' in Parla-
menta sulle alluviani che calpirana Firenze
e la Tascana, una « Conferenza nazianale per
la difesa e la sistemazione idragealagica del
suala» chiamandO' a collabarare, alla pre~
paraziane della Canferenza stessa, le regia-
ni, le provincie, i camuni e le arganizzazIOni
sindacali, per pervenire, sulla base degli stu-
di e delle indagini già largamente effettuati
negli scarsi anni, ad una valutazione argani-
ca delle scelte di politica ecanomica da cam-
piere per avviare una nuava palitica in que-
sta campa e per giungere anche alla predi-
spasiziane di un nuava testa delle leggi sul.
le acque e sugli impianti idraelettrici, non-
chè alle riforme necessarie degli strumenti
di interventO' per la montagna e per la siste-
maziane idrogealagica, nella salvaguardia e
nell'accrescimento dei pateri e delle autona-
mie degli enti lacali. (maz. - 16)
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LI VIGNI, VALORI, DI PRISCO, AL~
BARELLO, CUCCU, FILlPPA, MASCIALE,
MENCHINELLI, NALDINI, PELLICANO',
PREZIOSI, RAIA, TOMASSINI. ~ Il Senato,

considerato il permanere, nelle zone di
montagna, di situazioni di particolare arre~
tratezza che per il loro solo sussistere con-
fermano il fallimento di un modulo di svi-
luppo che è stato tradizionalmente basato
sulla realizzazione di infrastrutture di servi~
zio accompagnate dall'incentivazione priva-
tistica;

considerato che l'avvenuta scadenza
dell'ultima proroga alla legge originaria per
la montagna n. 991 del 25 luglio 1952, basa-
ta su un tipo di scelte dimostratesi insuffi~
cienti, permette alle forze politiche di veri-
ficare la possibilità di aprire, per la monta~
gna, un discorso nuovo che, rovesciando i
termini della questione, ponga finalmente al
centro di ogni problema l'uomo che vive in
montagna, con la sua personalità da difen-
dere e con i suoi tradizianali problemi an~
cara da risolvere;

respingendo, di fronte alle gravi cala~
mità che periodicamente colpisconO' il Pae~
se, l'illusione che ad esse si passa ovviare
con un riassettO' della montagna in funzio-
ne della difesa del suolo al piano e che pre~
scinda dalla necessità di un insediamento
umano attivo e valido in mantagna,

impegna il Governo a rendere nati al
Parlamenta i propri intendimenti e in par~
ticalare:

ad affermare la necessità di çreare va-
lidi strumenti, autenticamente democratici,
per una nuova palitica in montagna. È an-
che da questa punta di vista indilazionabile
la creazione delle Regioni a statutO' ordina-
ria, la determinazione di effettive autonomie
per gli Enti locali, la creazione generaliz-
zata dei Cansigli di valle intesi come espres~
sione obbligatoria dei comuni di una zona
omogenea e quindi come unità minima ter~
ritoriale di programmazione e come ente ge~
stare dello sviluppo economico e sociale
del praprio territorio;

ad assicurare, superando ogni setto~
rialismo, la soluzione degli antichi problemi

economici e saciali della montagna secondo
un modulo generale di sviluppo equilibrato
del Paese che, respingendo la logica capita-
listica del profitto, porti in primo piano i
bisogni della collettività nazionale;

ad affrontare i problemi dell'agricol-
tura montana partendo dalla considerazione
che il discorso dell'azienda efficiente e vita~
le può in quelle zone significare, allo stato
attuale delle cose, solo ulteriori difficoltà
per i lavoratori e che problemi quali quello
della proprietà della terra da parte dei la-
voratori e dell'associazionismo da promuo-
vere con particolare pubblico impegno, ur~
genti per l'intero Paese, a maggior ragione
lo sono per l'economia montana;

ad assicurare un particolare interven-
to pubblico per l'assunzione in queste zone
di iniziative di industrializzazione, anche
sotto l'aspetto del decentramento dalle zone
di pianura particolarmente congestionate
e della corrispondente necessità di atten~
zione a problemi quali quello della crea-
zione di valida mano d'opera industriale e
delle fonti di energia;

a garantire per il turismo una incen-
tivazione capillare che non sia fine a se stes-
sa, ma sia vista nel quadro di interventi
pubblici per attrezzature collettive e di una
più avanzata organizzazione sociale del tem-
po libero;

ad affrontare l'imrprocrastinabile ne~
cessità del riassetto idrogeologico del suolo
nazionale secondo studi solleciti e piani or-
ganici che leghino indissolubilmente questi
problemi alla soluzione dei problemi sociali
delle zone di montagna. (moz. - 17)

MAZZOLl, SEGNANA, ZACCARI, DALViIT,
NOE', SCARDACCIONE, DE VITO, BURTU-
LO, VENTURI, TORELLI. ~ Il Senato,

preso atto dell'avvenuta scadenza al 31
dicembre 1968 dei finanziamenti disposti
con la legge del 18 gennaio 1968, n. 13, per
i territori montani;

considerato che tra gli impegni pro-
grammatici del Governo, ribaditi anche dal
Presidente del Consiglio nella risposta al di-
battito tenuto si al Senato, si afferma di vo-
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lere «lo sviluppo di un' economia collinare
e montana realistica e per la quale, in par-
ticolare, si dovranno predisporre provvi-
denze adeguate che tengano conto dell'or-
mai quindicennale esperienza della legisla-
zione per la montagna »;

ricordata l'avvenuta presentazione, per
iniziativa dei senatori Mazzoli ed altri, del
disegno di legge n. 460, «Autorizzazione di
spesa per l'attuazione di provvidenze a fa-
vore dei territori montani », presentato al
fine di garantire la continuità dei finanzia-
menti a favore della montagna,

impegna il Governo a presentare al più
presto al Parlamento un disegno di legge a
favore dei territori montani adeguato alle
realtà e alle esigenze che si sono venute ma-
turando nei territori medesimi ed alle con-
seguenti aspettative delle popolazioni inte-
ressate.

Tale disegno di legge dovrà, tra l'altro,
prevedere le iniziative necessarie per valo-
rizzare l'economia delle zone montane, sti-
molare le attività produttive, suscitare pos-
sibilità di lavoro, agevolare l'esecuzione di
opere pubbliche di interesse degli Enti lo-
cali, promuovere l'utilizzazione di tutte le
risorse e l'impegno di tutte le energie, anche
latenti e potenziali, ai fini dello sviluppo so-
ciale ed economico dell'ambiente, realizzare
condizioni di vita più umane e civili per le
popolazioni.

In relazione a tali scopi, il disegno di
legge dovrà avere carattere organico, nonchè
adeguati finanziamenti, proporzionati alla
gravità ed alla importanza dei problemi da
affrontare e da risolvere, con stanziamenti
pluriennali, garantiti almeno per un quin-
quennio. (moz.- 18)

GRIMALDI. ~ Al MinistrO' dell'agricoltu-
ra e delle foreste. ~ Per conoscere:

quali urgentissimi provvedimenti in-
tende adottare in vista della scadenza, al 31
dicembre 1968, della legge 18 gennaio 1968,
n. 13, recante «Autorizzazione di spesa per
l'attuazione di provvidenze in favore dei
territori montani »;

quali sono gli orientamenti del Gover-
no sulla presentazione o meno di una legge

per la montagna della quale si è occupata
largamente la stampa e sulla quale non sono
mancate dichiarazioni ufficiali di membri del
Governo;

se non ritenga necessario, ad evitare
che possa ripetersi la grave lacuna già ve-
rificatasi in passato, provvedere, anche a
mezzo di decreto-legge, a prorogare la ci-
tata legge n. 13, tenendo conto degli studi
e delle proposte fatti dall'apposita Commis-
sione ministeriale e delle attese delle popo-
lazioni che vivono nelle zone montane e che
aspettano dall'intervento dello Stato indica-
zioni e incentivazioni indispensabili alla so-
pravvivenza delle loro attività economiche.
(interp. - 58)

P RES I D E N T E. Comunico che al-
l'interpellanza del senatore Grimaldi ha ap-
posto la propria firma anche il senatore
Franza.

Dichiaro aperta la discussione generale
sulJe mozioni. È iscritto a parlare il senato-
re Veronesi. Ne ha facoltà.

V E R O N E SI. Signor Presidente,
onorevoJi coUeghi, signor Ministro, io cerche-
rò, nel limite del possibile, di essere conciso
per sottolineare solo alcuni di quelli che, a
mio avviso, nello stato attuale, sono gli
aspetti più interessanti, e per considerazione
sul passato e per prospettive sul futuro, di
questo problema della montagna e della col-
lina che forse ha il torto di essere troppo
sentito a parole. Infatti se ci si addentra nel-
lo studio del problema e per prepararsi si
va a rileggere tutto quello che è stato scrit-
to sul problema si trova una tale grande
abbondanza di materiale per cui si rischia
di disperderei. Quindi la prima considerazio-
ne che ne viene è che, a mio avviso, fatta una
eccezione per quella che è stata, signor Pre-
sidente, la sua attività (non intendo fare un
Iparticolare elogio di maniera, data la sua
posizione di nostro Presidente) legata alla
legge del 1952, successivamente il Governo
è stato più largo di parole e di promesse
che non di fatti.

Orbene, nella vita annuale italiana vi so-
no ben sei occasioni nelle quali il Ministro
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dell'agricoltura, o per presenza dIretta o
per messaggi, ha occasione di interessarsi
della montagna: le tre feste degli alberi e le
tre feste della montagna. Vorrei che ella,
signor Ministro, raccogliesse i messaggi e
gli interventi di tutti i Ministri che l'hanno
preceduta nel quindicennio in esame: come
sono stati realizzati in occasione delle tre
feste per incentivare la piantagione degli
alberi e per festeggiare la montagna; ella,
signor Ministro, se farà fare questa raccol~
ta e vorrà leggerla, si accorgerà di quante
siano le promesse fatte e quante ~ pochis~

sime ~ le promesse mantenute.

Ho qui ~ una per tutte ~ la dichiarazione
del ministro Ferrari~Aggradi in occasione del~
la XIII festa della montagna a Caprese Mi~
chelangelo dal tema: «Dare alla montagna
il suo giusto posto nello sVIluppo del Pae-
se ». Il Ministro dichiarava che il Governo
era pienamente consapevole delle difficoltà
che la montagna da tempo attraversa, per
cui, proprio per questo, il Ministro dell'agri~
coltura e foreste era deciso ad affrontare
tali problemi con tutti i meZZI a sua dispo~
sizione, sollecitando e favorendo la collabo~
razione di tutti coloro in grado dI dare un
loro apporto al fine di assicurare alle popo-
lazioni montane il posto che loro giustamen-
te spetta nello sviluppo del Paese. « Noi sia-
mo consapevoli» ~ proseguiva il ministro
Ferrari~Aggradi ~ «~che in questo momento
molti e gravi sono i problemi che si pongo-
no per la montagna ». E qUI seguiva la soli~
ta descrizione dei problemi della montagna,
visti sotto tutti gli aspetti, da quelli tecnico-
produttivi a quelli economici e sociali, con
le solite assicurazioni e in ultimo il solito
impegno di fondo: «È necessaria soprat~
tutto una politica per la montagna che fissi
chiaramente gli obiettivi, che metta a punto
gli strumenti e ne coordini l'azione combi~
nata ».

Ma, come sempre, tutto è rimasto nel vuo-
to. Facile è la prova di questa costituzionale icarenza.

I

Ebbene, per me stesso ed anche per inqua-
drare il problema, nella speranza che la let~
tura di questi nostri atti possa rappresenta-

Ire una valida premessa per la migliore im~
I

postazione di quella che sarà la nuova legge
I

sulla monatgna, occorre fare un breve qua-
dro stanco legIslativo: la legge 18 agosto
1962, n. 1360, concernente provvedimenti a
favore dei territori montam, aveva proroga~
to per un qumquenmo ~ con scadenza per~
tanto al 30 gIUgno 1967 ~ la legge del 25 lu~
glIo 1952, n. 991, che era stata modIficata
nell'artIcolo 1 con l'articolo 12 mtegrativo del
decreto presIdenziale 10 giugno 1955 e suc~
cessivamente con l'articolo unico sostituti~
va della legge del 30 luglio 1957, n. 657. Pri~
ma che venisse a scadere col 30 gIUgno 1967
la legge n. 1360, Il Ministero per l'agrIcoltura
e le foreste aveva nominato con decreto del
gIUgno 1966 una Commissione dI studio per
l'aggiornamento ed il coordmamento delle

leggi relative ai territori montani, che, inse~
diatasi il 9 luglio 1966, terminò regolarmen~
te i lavori in data 27 gennaio 1967, per cui
in data 7 febbraio 1967 presentò al Ministro
per l'agricoltura e le foreste una relazione
conclusiva, nella speranza che la nuova leg~
ge sui territori montani potesse essere ope~
rante per Il 10 luglio 1967.

Ci risulta, sempre per informative indiret~
te, che il lavoro della Commissione sia piut~
tosto interessante anche se, pare, abbia il
difetto di ricalcare un po' troppo le prece~
denti leggi senza affrontare 111maniera più
ampia il problema della montagna nella sua
integralità, in tutti i suoi aspetti tecnico~pro~
duttivi ed economIco-socialI. Questa relazio-
ne non è stata portata a conoscenza del Par-
lamento. Venne però portata a conoscenza
del Consiglio nazionale dell' economIa e del
lavoro che, in data 3 maggIO 1968 ha votato
una sene di osservazioni e di proposte sui
problemi della montagna quanto mai inte~
ressanti. Nelle more, per la carenza di pre~
sentazione della nuova legge sulla montagna,
Il Governo è stato costretto a varare una
pnma legge-ponte e così il disegno di legge
della Camera n. 4384, passato al Senato con
il n. 2575, dal titolo: «Autorizzazione di
spesa per l'attuazione dI provvidenze in fa~

va re di territori montam » per coprire il pe~
riodo rimasto scoperto di finanziamento dal
10 luglio 1967 al 31 dicembre 1968.

In sede di discussione di tale disegno di
legge, l'allora Sottosegretario di Stato che
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rappresentava il Ministro, sottolineando i!
carattere di rifinanziamento precario del di~
segno di legge in esame, assicurò che i! Go~
verno avrebbe tempestivamente presentato
la nuova legge sulla montagna di cui forniva
alcune anticipazioni. A quanti ~ e dobbia~
ma riconoscere che furono tutte le parti po~
litiche ~ chiedevano assicurazioni in merito,
i! Governo, nella persona del Sottosegreta~
ria di Stato, assicurava che non vi sarebbe
stato bisogno di una nuova legge~ponte.

Per nostra parte, temendo invece che una
nuova legge~ponte sarebbe stata necessaria,
abbiamo, in data 22 ottobre 1968, presenta~
to quella mozione che oggi discutiamo. Dal
22 ottobre 1968, posto che i! termine di sca~
denza era il 31 dicembre 1968, decorrevano
oltre 60 giorni per cui pensavamo che, se ed
in quanto i! Governo avesse avuto di fatto
quella sensibilità che a parole manifestava,
avrebbe avuto il tempo necessario per pre~
sentare e per iniziare la discussione, stante
l'accordo generale sopra questo problema,
della nuova legge sulla montagna. Niente di
tutto questo, e dobbiamo ringraziare il signor
Presidente per avere opportunamente posto
in discussione questa nostra mozione. Il
nostro interesse è non solo per i contenuti
generali, quanto per alcuni aspetti partico-
lari. Con la mozione infatti noi abbiamo
chiesto al Governo l'urgente, indilazionabile
presentazione al Parlamento della nuova leg~
ge sulla montagna e, se ed in quanto questa
non fosse possibile, l'adozione, « con la for~
mula del decreto-legge, di un'ulteriore pro~
raga semestrale delle norme vigenti in ma~
teria di legislazione montana e forestale ».

Questo non è avvenuto e con il 31 dicem~
bre 1968 si è creato un vuoto legislativo. La
nostra montagna e la nostra collina, che oro~
graficamente costituiscono i! 77 per cento
del territorio nazionale (35 per cento per la
montagna e 42 per cento per la collina) sono

f

rimaste scoperte. Vero è che si è svolta do~
verosamente la discussione per i fatti allu-
vionali del Piemonte, ma, non solo le conse-
guenze di fatti noi dovremmo analizzare;
dovremmo risalire, invece, ai problemi di
fondo che sono quelli della montagna e della
collina, del dissesto, dello sfasciume idro-
geologico del Paese, del mancato rimbo~

schimento, della carenza degli interventi, dei
mancati coordinamenti, della mancanza sul~
le montagne e sulle colline di quell'elemento
umano che una volta era ampiamente pre-
sente, di quegli uomini della montagna che,
quali sentinelle, operavano tenacemente, in
silenzio, giorno per gIOrno a 'mantenere un
precario equilibrio che le forze della natura
tendono a rompere. Orbene, noi ci sensibiliz~
ziamo giustamente e doverosamente, stan-
ziamo decine e decine di miliardi per effetti
e conseguenze dannose, ma non ci sensibiliz~
ziamo abbastanza per la causa prima. Ora, se
noi valutiamo gli stanziamenti del passato
e quelli che ancora oggi si intendono fare per
la montagna e la collina ci accorgiamo che
vi è una grossissima sperequazione fra quel~
lo che si stanzia per gli effetti e quello che
si stanZIa per le cause. In questa maniera
non si risolve certo il problema in modo ra-
zionale come si dovrebbe.

A seguito della presentazione della nostra
mozione, altre sono state presentate, l'ulti-
ma delle quali, che porta il n. 18, dal Gruppo
di maggioranza più forte, della Democrazia
cristiana, su cui desidero brevemente inter~
venire. Questa mozione si divide in due par~
ti; nella prima parte si legge: «considerato
che tra gli impegni programmatici del Go-
verno, ribaditi anche dal Presidente del Con~
siglio nella risposta al dibattito tenutosi al
Senato, si afferma di volere » ~ sono le paro-
le del Presidente Rumor ~ « lo sviluppo di

un'economia collinare e montana realistica
e per la quale, in particolare, si dovranno pre-
disporre provvidenze adeguate che tengano
conto ormai della quindicennale esperienza
della legislazione per la montagna ». Queste
parole del Presidente del Consiglio infatti si
trovano nella replica poichè nel discorso pro-
grammatico, abbastanza ampio, che contiene
l'esposizione di quelle che dovranno essere
le strutture portanti sulle quali dovrebbe
svolgersi la politica del nuovo Governo, non
vi è una sola parola dedicata ai problemi
della montagna. Talchè in sede di dichiara~
zione di voto nella seduta del 18 dicembre
1968 mi permettevo di dire: «Quanto al~
l'agricoltura lamentiamo !'indeterminatezza
degli impegni per il problema della collina
e della montagna, settore che dovrebbe es~
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sere veramente priontario per Governo e
Parlamento senza dIstinzIOne alcuna. Con il
31 dicembre 1968 scadranno tutte le coper~
ture legislative in atto, per cui temiamo che
si apra per la montagna e la collina un al.
tra lungo periodo di carenza legislativa, fon-
te peraltro dI ultenori minacce per i territo-
n a valle e per le stesse città ».

Per questo sottolmeiamo ~ e desideriamo
che ella, sIgnor Mmlstro, ne Iprenda atto ~

che Il Governo Rumor Cl appare carente di
sensibilità in ordine al problema e disposto
a continuare ~ e non credo ci si debba of~
fendere ~ nell'andamento farisaico fino ad
OggI segUIto: si è larghi di promesse e di
affermazioni che all'atto pratico non si rea.
lizzano. Questo spiega perchè nel discorso
programmatico contenente le priorità secon~
do le quali dovrà svolgersi l'azione politica
manca il riferimento ai problemi della man.
tagna; e solamente a seguito di rilievi fatti
dall'opposizione, in sede di replica, si dedi.
cano quelle poche parole che vi ho letto.

Perchè il Governo, il quale ha uffici legi-
slativi ampi, preparati, assai più pronti nel
realizzare disegni di legge di quanto, nelle
loro modeste capacità, possano esserlo i sin.
goli parlamentari ed anche i Gruppi, non ha
ritenuto di presentare tempestivamente un
disegno di legge-ponte sì da tranquillizzare
le popolazioni montane? Il Governo, malgra-
do la legge sia scaduta fin dal 31 dicembre
1968, non ha presentato nulla, sia prima che
dopo. La mozione democristiana nella sua
seconda parte recita: {( ricordata l'avvenuta
presentazione, per iniziativa dei senatori Maz.
zoli ed altri, del disegno di legge n. 406, "Au.
torizzazione di spesa per l'attuazione di prov.
videnze a favore dei territori montani" ».
Quale sarà la sorte di tale iniziativa parla-
mentare?

Non vorrei essere caustico, ma questo di-
segno di legge è stato presentato in data 17
gennaio e, se non vado errato, la mozione
del Gruppo di maggioranza DC è stata pre-
sentata quel giorno o qualche giorno dopo.
Cerchiamo di essere chiari! Non è possibile
presentare quasi contemporaneamente una
mozione in cui si ricorda l'avvenuta presen.
tazione, per iniziativa del senatore Mazzoli,
di un disegno di legge quando questo dise-

gno di legge non è stato ancora distribuito!
Certo è che è stato presentato il disegno di
legge in quanto si è capito ~ e noi dobbia.

ma dar atto di questa sensibilità, sia pure
tardiva ~ da parte del Gruppo democristia-
no che non poteva essere affrontata una ma.
zione che prendeva in esame i problemi del.
la montagna in permanenza del grave vuoto
legislativo lamentato che ora è riempito con
il disegno di legge Mazzoli che, se sarà ac.
cettato dal Governo, sarà un nuovo provve~
dimento.ponte che ricalcherà il precedente
provvedimento.ponte e che sarà anch'esso
nettamente insufficiente per le necessità che
si devono affrontare. Dei 24 miliardi di
cui si prevede lo stanziamento per il 1969,
2 miliardi sono per mutui di miglioramento
e per l'artigianato montano, di cui all'artico-
lo 2 della legge 25 luglio 1952; 10 miliardi
per sussIdI e concorSI dello Stato per le ope-
re di migl}oramento, di cui all'articolo 3 sem.
pre della legge 25 luglio 1952; 500 milioni per
contributo studi (ameremmo sapere la fine
di questi studi, se vengono realmente attua-
ti, perchè sarebbe bene che l risultatI di essi
ci venissero meSSI a disposizione per essere
meglIo preparati in questa discussione); 7 mi.
liardi sono distribuiti per le miziative pre.
viste alle lettere b), d), e), f), g), h) (bonifi.
cazioni di laghi e stagni, acquedotti rurali,
opere di difesa delle acque, opere per favo-
rire l'elettricità in campo rurale, opere stra-
dali ed altre opere pubbliche di bonifica in
genere come previste dall'articolo 2 del re.
gio decreto 13 febbraio 1933, n. 215). Con.
cretamente nessun problema viene affronta.
to in modo razionale. VI è pOI il solito mi-
liardo assegnato all'Azienda demaniale di
Stato per le foreste demaniali, per realizza-
re i compiti istituÌlvi, e altri 3 miliardi e
300 milioni per l'esecuzione delle opere di
bonifica montana, di cui all'articolo 19 della
legge del 1952. A noi pare che non si possa
realmente lasciar passare tutto il 1969 con

solo uno stanzwmento di 24 miliardi; è ve.

l'O ~ ci dirà il signor Ministro ~ che v'è

il piano verde che, in alcune particolari di.
sposizioni, finisce per coinnestarsi nella se.
rie delle provvIdenze a favore della monta.
gna; però, se il signor Ministro vorrà fare
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un'indagine approfondita, non tanto sulle
provvidenze disponibili sulb carta, ma su
quelle che realmente vengono realizzate, si
accorgerà che i finanziamenti messi a dispo-
sizione sono di gran lunga infenori alla ne-
cessità. Vero è che vi sono altre leggi par~
ticolari, sulle quali non mi voglio dilunga-
re, ma la conseguenza generale è che, di fron-
te alle esigenze che da più parti vengono
sottolineate, di fronte alle pratiche che ven-
gono depositate presso i vari uffici competen~
ti, purtroppo la possibilità di esaudimento è
di gran lunga inferiore alla bisogna.

Vi è poi un altro aspetto del problema (che
noi dobbiamo ancora una volta sottolineare
e che lei, onorevole Mmistro, deve affron-
tare) che concerne la questione dei prez-
ziari dei lavori eseguiti in montagna e in col-
lina che coprono oggi, all'incirca, solo il 40
o il 50 per cento dei costi reali.

V A L S E C C H I, Ministro dell'agricol-
tura e delle foreste. Ho firmato l'altro ieri n
decreto di modifica.

V E R O N E SI. Siamo lieti per quanto
ci dice e gradiremmo conoscere i coefficien-
ti di rivalutazione. Infatti, non credo di es-
sere stato in errore quando affermavo che
i prezziari coprono all'incirca il 40 o il 50
per cento dei costi reali perchè, mentre ~

specialmente nel settore edilizio ~ i costi
tendono ad essere stabili, non appena si la-
sciano le strade di fondo valle per risalire
i monti e le colline, automaticamente i co-
sti tendono a raddoppiarsi e triplicarsi.

Le sono pertanto grato della notizia che
ci ha dato e le rivolgo la preghiera di con-
siderare i limiti della rivalutazione perchè,
se fossero modesti, bisogna fare m modo
che sia seguita da altre. Infatti, se talora al-
cune provvidenze non rIsultano operantI per
carenza di richieste, ciò è dovuto al fatto
che gli uomini della montagna non sono nelle
condizioni di poter usufruire di tali provvi~
denze dato che si tratterebbe di affrontare
costi che, per coloro che operano in un'eco-
nomia fortemente depressa come quella della
montagna e della collina, non sono soppor~
tabili.

Non intendevo parlare molto, ma, purtrop-
po, vedo che mI dilungo. Per questo, accan-
tonando molte osservazioni, vorrei sottoli-
neare brevemente, anche a lei, signor Mi-
nistro, per quel che sarà la prossima legge
della montagna, la necessità di coordinare
nelle soluzioni i princìPl dettati nel program-
ma di sviluppo economICO per il quinquen-
nio 1966-70.

Noi diamo atto che Jl tredicesimo capitolo
è dedicato interamente alla difesa e conser-
vazione del suolo e diamo anche atto che è
fondamentale il paragrafo 145 (che voglio ri-
leggere a me stesso) dove testualmente si
precisa: {( Gli interventi a dIfesa del suolo,
specie nelle zone montane, dovranno essere
attuati in stretto collegamento con gli inter-
venti per la ristrutturazione dell'economia
agrIcola, con quelli per lo svIluppo dell'at-
tività turistica, con aziom volte al mIgliora-
mento delle infrastrutture civili, con la po-
litica assistenziale e previdenziale, in modo
che, valutate le interrelaziom ricorrenti tra
le citate componenti, ogni intervento venga
ad operare in modo armonico in vista del-
l'obiettivo generale dI un effettIvo migliora-
mento dei redditi e delle condizlOm di vita
delle popolazioni montane ».

Parole sante, queste, ma, in realtà, accade
quanto e scritto nel programma? Credo di
poter affermare, con tranquillità, che questi
princìpi fondamentali che dovranno essere
quelli animatori della nuova legge sulla mon-
tagna purtroppo vengono disattesi e, strana-
mente, vengono disattesi anche nello stesso
programma.

{( Gli interventi a dIfesa del suolo, specie
nelle zone montane, devono essere attuati
in stretto collegamento con gli interventi per
la ristrutturazione dell'economia agricola »,
è scritto nel programma al paragrafo 145;
ma se si passa al paragrafo 188 che riguar-
da l'agricoltura, troviamo dedicati all'agri-
coltura montana e collmare solo due capo-
versi, nei quali si prende in esame il solo
problema forestale: «Nel settore forestale
sarà accentuato l'impegno dell'azione pub-
blica per garantire l'equilibrio idrologico in
vista della funzione che il bosco è chiamato
a svolgere sia come diretto .produttore di le-



Senato della Repubblicu ~ 3837 ~ V Legislatura

66a SEDUTA ASSEMBLEA. RESOCONTO STENOGRAFICO 27 GENNAIO 1969

gname, sia come elemento paesaggistico di
fondamentale importanza per lo sviluppo tu~
nstico. A questi fini si procederà sia con la
collaborazione di enti pubblici, di società e
di privati, sia soprattutto attraverso l'Azien- I
da di Stato per le foreste demaniali, che do-
vrà acquisire vasti comprensori di terre ido-
neI alla coltura agraria per impiantare nuovi
Impianti boschivi, oltre a migliorare i boo
schi esistenti ».

Ho il maSSImo rIspetto per la gran parte
della burocrazia dello Stato; vi è un settore
che in particolare merita un encomio, l'Azien~
da di Stato per le foreste demani ali e, in ge~
nere, quanti si occupano del problema delle
foreste e della montagna; talchè, proprio per
la capacità di questi uomini, mi permetto di
lanciare un'idea che è già stata portata avanti
da altri.

Mi domando, cioè, se non sia opportuno
creare un vero e proprio Sottosegretariato
per la montagna (competente per la monta~
gna e per la collina, perchè ormai è pacifico
che i terreni collinari, specie della dorsale ap~
penninica, devono essere assimilati alla mon~
tagna).

Ma, tornando a noi, mi chiedo: data la
necessità di affrontare radicalmente il pro-
blema del rimboschimento e così di tutte le
aree degradate, su cui nel passato è stata at-
tuata una cultura di rapina che ha alterato
già difficili situazioni di equilibrio idrogeo-
logico, è possibile che il rimboschimento
venga realizzato dalla sola Azienda di Stato
e che ci si rimetta alla sua sola azione?

Penso che l'Azienda di Stato dovrebbe sor-
vegliare il rimboschimento più che realiz-
zarlo. Quando l'Azienda di Stato fa noto ~

non so se questa cifra sia esatta ~ che in
questi ultimi vent'anni è riuscita a rimbo-
schire 20 mIla ettari l'anno, offre la prova
che così non si risolve il problema. Non lo
si risolve perchè la quantità di terreno in-
teressato e casi da essere rimboschito è
tale e tanta che i rimboschimenti parziali
finiscono per lasciare il tempo che trovano.

La realtà è che anche in questo settore vie-
ne attuata una politica carente e disconti~
nua, specie se comparata con la politica fo-
restale portata avanti da altri, per esempio

dalla Francia, la quale è in condizioni di
partenza di gran lunga superiori alla
nostra.

Ma non solamente la Francia, VI è la Spa~
gna, che in situazionI ~~ e l'ho potuto ri-
scontrare in alcuni VIaggi ~- più disastrose
delle nostre, ha affrontato Il problema del
rimboschimento con investimenti di gran
lunga superiori ai nostri, in confronto dei
quali i nostri appaiono risibih.

A mio avviso, il problema non è di far
acquistare all'Azienda forestale degli ulte-
riori terreni da rimboschire. Se vi è una leg~
ge operante in materia questa può essere
realizzata ma, ripeto, il problema di fondo
non è di fare acquistare all'Azienda terreni da
rimboschire ma è quello di dare all'Azienda
una potenziale attrezzatura per meglio rea-
lizzare i fini istitutivi. Nell'Azienda manca-
no i funzionari a livello di ufficiali e opera-
tori a livello di sottufficiali e truppa, che
possano dare quell'assistenza necessaria a
quanti dovranno ('privati, comuni ed enti)
realizzare massicciamente quell'opera dì
rimboschimento necessaria per il Paese.
Anche qui però è bene dire che il proble~
ma va affrontato in termini concreti, per
tutta una serie di nuove e più concrete prov~
videnze che dovranno essere realizzate.

Checchè ne abbia detto il ministro Ferrari~
Aggradi in quel discorso di Caprese Miche-
langelo di cui parlavo prima, nel quale ri~
volgeva un appello alle società di investi~
mento, agli istituti di assicurazione e di pre-
videnza, alle vecchie società elettriche, agli
imprenditori di ampie vedute perchè consi-
derassero la opportunità di destinare una
parte dei propri mezzi di investimento in
montagna, con particolare riguardo ai bo-
schi assicurando che detti investimenti sa-
rebbero di sicura garanzia e redditività e
con interessanti prospettive è per fermo che
tale genere di investimenti sia per quanti
li realizzano sia per quanto ci dicono gli
economisti ~ mi piacerà in proposito sen-
tire cosa ne dirà il collega Rossi Doria ~

sono di nessuna reddittività. Per tutti i ter-
reni della dorsale appenninica, fatta eccezio-
ne forse per i terreni nell'arco alpino, qual~
siasi investimento per rimboschimento non
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può avere prospettive per alcun minimo red~
dito.

In tale situazione Il problema non è di
dare contribuito a percentuale; non è di far
pagare tassi anche se bassi, non è di offrire
particolari sgravi con complicate applicazio~
ni procedurali oltre tutto costose, il proble~
ma va affrontato in modo più radicale, sem~
pHficando le procedure, e così mI riporto al~
le osservazioni e proposte fatte dal CNEN
sui problemi della montagna ~ che non vo~

glio leggere perchè il documento può essere
recepito nella nostra discussione.

Avevo preparato infine una serie di altre
considerazioni collegate a molti punti che
sono stati opportunamente presi in esame
nel ventitreesimo congresso nazionale dal no~
stro collega senatore Giuseppe Medici, che è
anche presidente dell'Associazione nazionale
delle bonifiche. È per certo che nei sei punti
fondamentali di risoluzione del problema di
difesa del suolo e di regolazione delle acque
i primi tre investono direttamente il pro~
blema della montagna e della collina, in
quanto per il primo punto bisognerà prov~
vedere alla costruzione di serbatoi nell'alto
e medio corso del fiumi e dei torrenti. si,
amplia il concetto che era stato prospetta~
to in un primo tempo della costruzione di
serbatoi nell'alto e medio corso dei fiumi ,
per considerare la opportuni'tà e la neces~
sità della costruzione di questi serbatoi an~
che per quanto riguarda i torrenti.

Il secondo punto riguarda il rimboschi~
mento e la ri,costituzione di prati e pascoli
permanenti e le sistemazioni idraulico~fo~
restali degli alti bacini; il terzo punto ri~
guarda la sistemazione dei terreni montani
e collinari destinati a permanente coltura
agraria. A questo punto bisogna avere co~
raggio e riconoscere la necessità e l'oppor~
tunità di valorizzare quelle aziende silvo~
pastorali che esistono e che vogliamo fare
sorgere, quelle aziende pastorali che abbia~
ma varato con il secondo ,piano verde, per
le quali venne stanziato un modestissimo
contributo che purtroppo poi venne decur~
tato quando si trattò di trovare dei fondi
per favorire la costruzione di case per i sala~
riati agricoli.

Allora protestai per questa decurtazione
anche perchè molte di queste costruende ca~
se per salariati agricoli vengono realizzate
per persone che lavorano poi nel settore del~
l'industria. Le aziende silvo~pastorali esisien~
ti e da promuovere dovrebbero godere al
massimo di protezione, e così dovrebbero go~
dere di una serie di agevolazioni per favorire
gli accoI1pamenti, per favorirne gli esperi~
menti, da realizzare per trovare le migliorI
soluzioni. Nulla di tutto questo accade. È
vero che vi sono alcune aZIende silvo~pasto~
rali per le quali sono interessati direttamen~
te o indirettamente lo Stato ed enti che go~
dono di una certa protezione al Centro e al
Sud, ma sono poche, mentre occorrereb~
bero molti esempi da additare ai privati, ta~
li da poter indicare i modi e le linee per le
quali bene operare nel settore. A questo pun~
to si possono fare alcune considerazioni sul~
le attività e qualità degli enti di sviluppo.
Torno qui a ripetere un concetto che mi so~
no permesso di esprimere più volte in
Commissione agricoltura. Posto che gli enti
di sviluppo, in genere, risultano operare con
finalità non produttive, se vi è un settore nel
quale gli enti di sviluppo dovrebbero opera~
re per farne esempi ed esperienze dovreb~
be essere proprio questo settore della mon~
tagna e della collina e così ponendo in esse~
re aziende silvo~pastorali su cui svolgere spe~
rimentazioni, svolgere delle iniziative che

quanto meno, anche porteranno effetti ne~

gativi, saranno esempi da non seguire per

tutti coloro che, privati, operano all'intorno.
Talora, alcune esperienze negative in agricol~

tura finiscono per avere quasi eguale validità

di alcune esperienze positive, perchè per det-
te si evita a tutta una serie di altri operato~
ri di abbracciare strade erronee, come pur~
troppo, è avvenuto in agricoltura in questi

ultimi anni.

Penso poi che una partIcolare attenzione
ella, signor Ministro, dovrà dare anche a

quella che chiamo la montagna appenninica,

che comprende la gran parte del terreno col~

linare del Paese, l'alto, medio e anche basso
e tale terreno necessita di tutta la migliore

attenzione possibile.
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Infatti, per esempio, nell'Appennino to~
sco~emiliano vi sono vasti terreni di una co~
sì detta bassa collina formata da terreni ar~
gillosi e scagliosi che soffrono per povertà e
per crisi in modo di gran lunga superiore a
quelli di alcuni territori montani. Il proble~
ma va rivisto e considerato sotto vari aspetti.

Indubbiamente il parametro dell'altitudine
continuerà ad essere determinante e rilevan~
te, ma accanto a questo parametro ne occor~
rana altrI In altro mtervento svolto sempre
in materia presentai un ordine del giorno
che Il Governo accettò come impostazione,
e che, come tutti gli ordini del giorno, è ri~
masto inevaso. In esso io sottolineavo al Go~
verno l'opportunità di affrontare il problema
della montagna attuando il criterio di agire
per campione che era stato attuato creando
le famose province pilota, per la zootecnia.
Che cosa è stato fatto per la zootecnia? Stan-
te le molte necessità, le molte richieste e la
carenza di fondi, sono state localizzate alcun~
ne provincie nelle quali sono stati realizzati
mterventi nel settore in modo massiccio. Si~
gnor Ministro, perchè non può essere fatto
qualcosa del genere per quanto riguarda gli
InvestImenti per la montagna? Perchè, infat-
tl, non localIzziamo lungo la dorsale appen~
nimca, nella parte settentrionale, nella par~
te meridionale e nella parte centrale qual~
che comprensorio tipico su cui operare a
fondo?

A questo proposIto desIdero rIvolgermi ai
colleghi del PSIUP, i quali hanno sottolinea~
to l'importanza regionale del problema della
montagna, per affermare che se vi è un pro-
blema che deve essere visto con mentalità
non regionalistica questo è il problema del-
la montagna. Infatti le dorsali del nostro Ap-
pennino che segnano sovente la divisione tra
una regione e un'altra, nel medesimo tempo,
rappresentano una cerniera di eguali com-
prensori. Pertanto dobbiamo essere quanto
mai attenti a non portare avanti il problema
della montagna su basi regionalistiche in
quanto non vorrei che, creando si disparità di
orientamenti e di linee politiche, vengano a
realizzarsi sItuazioni di disturbo e di rallen~
tamento che assolutamente non si debbono
verIficare, se veramente vogliamo operare a
favore del settore.

Ritornando alla sua idea penso, signor Mi-
nistro, che la localizzazione di alcuni com~
prensori con l'investimento a tappeto su
questi, non con i severi oriteri della produt-
tività, sarà quanto mai opportuno. Ricordo
di essere intervenuto in un convegno sui
problemi della montagna e di aver sentito un
uomo della pianura lamentarsi dicendo:
quando lo Stato concorre per la sistemazione
di questi territori montani e collinari con
oneri che superano le 1OO~150 mila lire per
ettaro, tale tipo di intervento non deve es-
sere realizzato, perchè il terreno costa meno
degli investimenti che andranno ad essere
realizzati. Ricordo di aver replicato: benis-
simo, se vi fosse la possibilità di prendere
questo 60 per cento dissestato del nostro ter-
ritorioe mandarlo al macero come si fa per
tante altre cose, ma fino a quando questi ter-
ritori esistono e non si possono mandare al
macero ed anzi sussistendo determinano
quelle tragiche conseguenze delle alluvioni
in pianura che noi conosciamo, il problema
non riguarda tanto la valutazione degli in~
vestimenti che lo Stato deve realizzare, ma
la necessità e la tecnicità di questi.

Pertanto, signor Ministro, desidero sotto-
linearle la opportunità di localizzare nella
nuova legge sulla montagna tre comprensori
ed in questi operare in modo completo con
interventi di carattere generale e particolare
in modo che nel tempo si possano vedere gli
effetti positivi da portare avanti ed anche
gli eventuali effetti negativi da modificare
e da correggere.

Per mia parte, vivendo nella zona, sotto-
lineo come problema di particolare interesse
quello di localizzare come comprensorio ti-
pico quello che lega il bacino del Reno al
bacino dell'Amo lungo la dorsale dell'Appen~
nino tosco~emiliano, considerando che que-
sti due bacini sono determinanti per due
città di grande importanza e interesse e cioè
per Firenze e per Bologna.

Desidero, infine, fare un'ultima conside~

razione prima di concludere, per il resto ri~

chiamandomi ai punti espressi nella mozione
e alle altre osservazioni che eventualmente
in sede di dichiarazione di voto mi permet-
terò di far presenti.
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Si è affermato che bIsogna favorire l'arti~
gianato nei territori montani e collinari: be~
nissimo, anche se sarà difficile incentivare
l'artigianato che, specialmente in questi ulti~
mi tempi, si fa sempre più raffinato ed orga~
nizzato. Inoltre si è detto: bisogna favorire
il turismo. Ebbene, anche qui non possiamo
imbrogliarci, nè imbrogliare gli uomini che
vivono nei territori montani e collinari: vi
sono infatti parecchie zone della nostra mon~
tagna e della nostra collina che hanno otti~
me prospettive da un punto di vista turisti~
co, ma non possiamo pensare di risolvere
tutto in chiave turistica.

Vi sono premesse che oggi incominciano
a costituire, a mio avviso, elementi di favo~
re tali da poter essere considerati determi~
nanti per molte aziende silvo pastorali, co~
sì da portarle a situazioni di equilibrio eco~
nomico. Le aziende silvo~pastorali hanno da
una parte il bosco, esistente o da creare, e
dall'altra parte hanno la zootecnia, bovina,
ovina o suina, settore anche questo quanto
mai poca redditizio. Oggi però con la diffu~
sione dello sport della caCCIa, signor Mini~
stro, noi potremmo creare le premesse per
la costituzione di nuove aziende silvo~pasto~
rali e potremmo mettere quelle già esisten~
ti nelle condizioni di raggiungere un loro
equilibrio economico, quindi di vivere e dI
mantenere sui territori dove operano la pre~
senza dell'uomO' se ed in quanto a queste
aziende silvo~pastorali, in deroga alle molte
limitazioni che riguardano la costituzione
delle riserve, sarà data la possibilità di co~
stituire riserve, e di sfruttare economica~
mente l'esercizio della caccia.

Se queste aziende potesserO', di diritto,
realizzare lo sfruttamento economico della
selvaggina che vive SUI loro territori darem~
ma la possibilità, ripeto, ad esse di poter
fruire di una valida fonte di reddito. L'eser-
cizio e lo sfruttamento della caccia non può
essere solo lasciato a persone che hanno pos~
sibilità economiche per acquistare o prende~
re in affitta ampie estensioni di terreni in
mantagna e in collina, dove si lascia il tutta

allo stato naturale per il solo esercizio della

caccia. Questa possibilità resti pure nella no~
stra legislazione, ma trovo molto più interes~

sante dare il diritto dello sfruttamentO' eco~
nomico della selvaggina a coloro che, essendo
titalari dell'azienda silvo~pastorale e quindi
esercitando la coltivazione del bosco e della
zoatecnia e facendo permanere sui laro ter~
reni la presenza dell'uomo, possono contem~
poraneamente sfruttare da un punto di vista
economico l'esercizio dello sport della
caccia.

Essi potrebberO' trovare per tale voce quel
tale incremento produttivo che permettereb~
be loro di avere finalmente dei bilanci quan~
to meno in pareggio.

Un'azienda silvo~pastorale che guardi al
bosco, sa che in esso deve solamente investi~
re per avere ricavi minimi lontani nel tem~
po; d'altra parte coloro che operano in
zootecnia, per allevamenti semibradi sanno
che sono più gli anni in cui SI perde che
quelli in cui si riesce a pareggiare ~ ed il
collega Salari, che so avere fatto esperimen-
ti in materia, mi può essere buon testimone
~ se però, accanto a tale situazione deficita~
ria per quanto riguarda il bosco e la zootec~
nia noi daremo contemporaneamente la pos~
sibilità di avere un reddIto certo derivante
dall' esercizio della caccia, nOI creeremo le
premesse per poter avviare lo svilupparsi del~
le aziende silvo~pastorali.

In proposito, signor Ministro, ho presenta~
to, quando venne discussa la prima legge-
ponte, un ordine del giarno che mi permetto
di leggere dal resoconto sammaria: «Il se~
natore Veronesi esprime l'avviso della sua
parte politica favorevole al disegno di legge,
lamentando però il ntardo con CUI viene al-
l'esame della CommiSSIOne e la esiguità del~
lo stanziamento. Presenta quindi un ordine
del giorno per richiamare l'attenzione del
Governo sull'opportunità di valorizzare at~
traverso l'esercizio di caccia le zone prive dI
vocazione turistica ». Replicava Il senatore
Medici ed aggiungeva di essere favorevole
all'ordine del giorno del senatore VeronesI,
per cui il Governo accoglieva l'ordine del
giorno. A questo punto concludo veramen~
te: ringrazio il Presidente del SenatO' per
aver consentito la discussione di questa
nostra mozione voluta come contributo di
idee e di suggenmenti in attesa che venga
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portata al Parlamento la nuova legge sulla
montagna, nella speranza che insieme al con-
tributo degli altri venga tenuto presente
anche quanto modestamente è stato da me
fatto presente, quale sincero amico degli uo-
mini della montagna e della collina italiana.
( Congratulazioni).

P RES I D E N T E. Senatore Veronesi,
lei ha sollevato dei problemi di date circa
mozioni e disegni di legge. Sono in grado di
comunicare che la mozione n. 18 dei sena-
tori Mazzoli ed altri è stata presentata il
23 gennaio scorso e che il disegno di legge
n. 406, al quale la predetta mozione si rife-
risce, è stato presentato il 17 gennaio.

V E R O N E SI. La ringrazio, signor
Presidente. Siccome questo disegno di legge
non è stampato ho dovuto un po' fanta-
sticare.

P RES I D E N T E. Il testo è in corso
di stampa.

È iscritto a parlare il senatore Rossi Do-
ria. Ne ha facoltà.

R O S S I D O R I A. Signor Presidente,
signor Ministro, onorevoli colleghi, è la ter-
za volta da quando è iniziata la legislatura
che i problemi della difesa del suolo e della
montagna vengono, a qualche titolo, in di-
scussione in quest'Aula. Una prima volta fu
in occasione delle interpellanze presentate
immediatamente dopo le alluvioni dell'au-
tunno, una seconda in occasione della discus-
sione dei provvedimenti per gli alluvionati
piemontesi e questa è la terza volta.

Sia la mozione liberale che quella da noi
presentata traggono motivo dall'instaurazio-
ne di un vuoto legislativo con la scadenza al
31 dicembre ultimo della legge-ponte del 18
gennaio 1968, n. 13. Pur condividendo lo spi- I

rito della mozione liberale e molte delle con-
siderazioni che il senatore Veronesi ha or
ora fatto, abbiamo ritenuto opportuno pre-
sentare una nostra distinta mozione poichè
riteniamo necessario esaminare, in modo an-
cora più chiaro, quale sia la situazione nella
quale ci troviamo nei confronti di due gros-

si problemi tra loro inseparabili: quello del
nuovo assetto da dare alla montagna e quel-
lo di un'organica politica di difesa del suolo.

Se un senso può avere questa nostra odier-
na discussione, esso dovrebbe essere quello
di mirare a stabilire, tra Governo e Parla-
mento, i tempi e i modi di una concordata at-
tività che ci consenta di promulgare, nel più
breve tempo possibile, un'organica legge ca-
pace di mettere ordine, in modo moderno
e durevole, in così vasta materia, che non
può continuare ad essere regolata e ammini-
strata nella maniera frammentaria e con la
discontinuità, con le quali lo è stata nei ven-
ti e più anni da quando siamo retti a Re-
pubblica.

Per raggiungere un tale obiettivo Parla-
mento e Governo, anche se vorranno essere
particolarmente solerti ed attivi, hanno biso-
gno di tempo e intanto oocorre che il vuoto
legislativo sia in qualche modo colmato. Oc-
corre quindi ~ e in ciò concordiamo con la
mozione liberale ~ che la legge della mon-

tagna del 1952, prorogata nel 1967-68, sca-
duta con il 31 dicembre 1968, sia ulterior-
mente prorogata e finanziata.

Ho appreso solo quest' oggi della proposta
di legge dei colleghi democristiani; penso,
tuttavia, che anche e specialmente dopo la
sua presentazione bisogna che da parte del
Governo ci venga data qualche ulteriore de-
lucidazione.

I liberali hanno proposto una proroga di
sei mesi della vecchia legge. Non crediamo
che una tale proposta sia realistica, data la
complessità della materia, la neoessità di se-
riamente rimeditarla e lo stesso carico dei
lavori parlamentari. La nostra proposta è,
quindi, di una proroga di un anno, ma chie-
diamo formalmente al Governo che, nel pro.
parla, specifichi anzitutto l'entità degli stan-
ziamenti che intende richiedere per un tale
periodo, dopo avere illustrato al Parlamen-
to quale sia la situazione nei riguardi dei re-
sidui attivi, se eventualmente ci sono, degli
stanziamenti precedenti e, in secondo luogo,
i criteri cui intende attenersi nello spender-
li, formulando un preciso programma al ri-
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guardo, nel quale alcune linee nuove siano
già impostate.

Il tempo di un anno per la preparazione di
una organica legge ~ che, come tutti con~
cordano, deve insieme coordinatamente re~
golare sia gli interventi per dare un nuovo
assetto alla montagna, sia quelli per realiz~
zare gradualmente un'efficace politica di di~
fesa e di conservazione del suolo ~ è un tem~
po molto ristretto. Se tuttavia i due rami
del Parlamento, tra loro concordi e coordi~
nati, valendosi principalmente del lavoro del~
le Commissioni, saranno messi in grado di
lavorare come si conviene, il compito può
essere assolto.

Come è noto, e come è stato di recente
annunziato dai Ministri del precedente Go~
verno onorevoli Sedati e Colombo e ricon~
fermato nelle dichiarazioni pro grammatiche
dall'onorevole Rumor, il Governo ha già
pronto un nuovo disegno di legge per la mon-
tagna. È opportuno che esso sia al più pre-
sto presentato alle Camere, perchè in ogni
caso esso potrà costituire un utile punto di
partenza per i lavori parlamentari, dei quali
ho dianzi parlato.

Senza voler anticipare giudizi che sarebbe~
ro senza fondamento, non conoscendo il te~
sto stesso, debbo, tuttavia, rilevare che, con
ogni probabilità, quel disegno di legge do~
vrà essere profondamente modificato dal
Parlamento e ciò per quattro ragioni. La
prima è che, notoriamente, esso si ispira al~
l'indirizzo seguito nella relazione dell'appo~
sita Commissione istituita dal ministro Re~
stiva nel giugno 1966, le cui conclusioni, a
detta del CNEL ~ che ne ha fatto di recen~
te oggetto di attenta considerazione, pren-
dendone le mosse per una sua interessantis~
sima relazione, della quale ha fatto menzio~
ne il senatore Veronesi ~ « ricalcano essen~
zialmente i fondamentali concetti della legge

del 1952, senza affrontare ~ così come era

necessario ~ il problema della montagna

nella sua integralità, anche sulla base delle
più recenti esperienze e sulle indicazioni del

programma economico nazionale ». La secon-

da ragione è che ormai il problema deve es~

sere visto nel quadro di una organica poli~
tica di difesa e di conservazione del suolo e
d'altra parte, in quello di una montagna,
nella quale l'esodo e l'emigrazione hanno de~
terminato una irreversibile penuria di for~
Ziedi lavoro valide. La terza ragione è che la
nuova legge deve portare contemporanea~
mente alla organica revisione e, in ogni ca~
so, al razionale coordinamento di numerose
altre leggi vigenti, che riguardano la stessa
montagna ~ dalla legge sulla regolazione
dei fiumi del 1952 a quella sui bacini imbri-
feri del 1953, dal testo unico sulle acque
e sull'elettricità alla legge del 1966, seguita
alle grandi alluvioni di quel tragico autun~
no; dalla legge 1966 sul piano verde n. 2 al-
le leggi per la Cassa per il Mezzogiorno, per
la Calabria e per le zone depresse del Cen-
tro~Nord, e l'elenco è certamente incomple-
to. La quarta ragione, infine, è che ormai ~

e si tocca così uno degli aspetti più delicati
e controyersi in questo settore ~ la nuova
legge deve essere elaborata tenendo conto
della imminente promulgazione delle leggi
relative all'ordinamento regionale.

L'imponente lavoro che il Parlamento de~
ve affrontare sarà, tuttavia, reso ad un tem~
po più facile e più sicuro per il fatto che, in
questi anni, si è finalmente venuto accumu~
landa un vasto materiale di studio sulla com-
plessa materia, che può e deve essere messo
a fondamento del lavoro parlamentare. A par~
tire da quel tredicesimo capitolo del pro~
gramma economico nazionale, che, metten~
do a frutto i lavori della Commissione Sa~
raceno, ha dato per la prima volta un'orga~

I nica impostazione ai congiunti problemi di
un nuovo assetto della montagna e di una
razionale politica di difesa e conservazio~
ne del suolo, numerosi e serissimi sono og-
gi i documenti di cui disponiamo.

Tre, in particolare, dovranno essere pre-
si in considerazione dal Parlamento nel-
l'avviare i suoi lavori in materia: primo
la già citata relazione della Commissione
ministeriale Restivo-Antoniozzi; secondo, la
eccellente relazione Zito dal titolo «Osser-
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vazioni e proposte sui problemi della mon-
tagna» discussa e approvata dal CNEL nel
maggio 1968; terzo, la prima relazione (per
ora) della Commissione interministeriale
sui problemi della difesa del suolo istitui-
ta dal ministro Mancini nel novembre 1966
e presieduta dal nostro massimo idraulico
ingegner professor De Marchi.

Di grande utilità possono anche risultare
per il Parlamento gli atti di numerosi con-
vegni, da quello, in materia, del partito so-
cialista della fine del 1966 a quello promos-
so l'anno passato dall'Accademia dei Lin-
cei, al Congresso delle bonifiche del 1967,
che il collega Medici ha voluto dedicare in-
teramente ai problemi delle acque e della
montagna, ad altri come quello dell'Asso-
ciazione dei comuni montani o quello re-
cente sui problemi dell'aoqua.

Notizie di notevole utilità possono essere,
inoltre, ricavate dalle cosiddette « Direttive
regionali» del piano verde numero 2, non-
chè da relazioni relative a singole regioni, da
quella eccellente sulla Calabria, presentata
dal ministro Pastore al Parlamento ed ela-
borata, per la parte relativa alla montagna,
dai servizi della Cassa per il Mezzogiorno,
ad altre per altre regioni a cura delle Com-
missioni regionali per la programmazione
economica e di altre Commissioni che ne han-
no preceduto il lavoro.

È da ritenere, infine, che la Commissione
De Marchi, dopo aver portato avanti per
un altro anno e mezzo il suo lavoro, sia
ben presto in grado di fornire una massa
di dati, di considerazioni e di proposte im-
ponenti e serie tale da rassicurare piena-
mente il Parlamento nei suoi lavori. Es-
sendo, anzi, questo il documento che verrà
ad essere il più recente e completo in argo-
mento, nella nostra mozione abbiamo espres-
samente chiesto al Governo che le sue risul-
tanze e proposte siano al più presto trasmes-
se al Parlamento, il quale non avrà quindi,
dopo quanto ora ho detto, l'argomento della
deficiente informazione per affrontare in mo-
do organico !'insieme dei problemi dei qua-
li stiamo ragionando.

Se mi è consentito non entrare nel meri-
to delle grosse questioni delle quali il Par-
lamento dovrà occuparsi, bensì completare
la delimitazione del campo entro il quale
dovrà muoversi, vorrei ora brevemente ac-
cennare ad alcuni aspetti del vasto proble-
ma, che oonferiscono carattere di profonda
innovazione e non di semplice ritocco o mi-
glioramento di ,leggi esistenti all'attività le-
gislativa che in questa materia dobbiamo af-
frontare.

Il primo aspetto è dato dal fatto che i
problemi della montagna e della difesa del
suolo si pongono oggi ~ dopo il grande eso-
do che ha ormai ridotto nella montagna a
meno di un terzo di quanto erano nel 1950
le forze del lavoro ivi insediate ~ in modo
radicalmente diverso da venti anni fa quan-
do la montagna soffriva 'principalmente del
sovraffollamento e dell'eccessivo peso del-
le popolazioni sulle risorse. Se da un lato
è oggi possibile ciò che un tempo non lo era,
ossia ridestinare al bosco ed al pascolo mol-
te delle migliori superfici, che sono anche
quelle, molto spesso, in posizione strategica
ai fini della difesa del suolo, dall'altro lo
spopolamento avanzato rende sempre più
difficile la realizzazione degli interventi di
riassetto territoriale e di difesa del suolo per
la mancanza di mano d'opera e per l'alto co-
sto della stessa, che porta i costi unitari a li-
velli proibitivi nella realizzazione dei cosid-
detti interventi intensivi, ossia degli inter-
venti più prontamente efficaci ai fini della di-
fesa del suolo e del controllo delle alluvioni.
Segnare una chiara linea di condotta, in que-
ste condizioni, è estremamente difficile e ri-

chiederà molta meditazione sia da parte dei
parlamentari nel preparare la nuova legge sia
da parte degli organi esecutivi nella sua ap-
plicazione.

Il secondo aspetto è dato dal fatto, come
è stato giustamente rilevato nella mozione
liberale, che, essendosi l'esodo e l'abban-
dono delle terre esteso a molte delle zone
della collina, l'area di applicazione di una
legislazione sulla montagna e per la difesa
del suolo va estesa a territori più vasti di
quelli considerati dalle leggi precedenti.
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Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

(Segue R O S S I D O R I A). Pra-
ticamente tutte le terre in pendenza superio-
re al 25 per cento ~ che il collega Medici ha
calcolato in oltre 15 milioni di ettari, ossia
in oltre il 50 per cento del territorio nazio-
nale ~ non prestandosi né alla coltura mec-
canizzata né aHe colture intensive, divengo-
no di fatto montagna con prevalente destina-
zione silvapastorale. Essendo, inoltre, que-
ste terre, se non controllate, più delle altre,

~ per la loro natura geo-pedologica e per
lo stesso fatto di essere state finora colti-
vate ~ soggette all'erosione e alle frane,
gran parte deH'azione di controllo delle al-
luvioni andrà realizzata attraverso una effi-
cace difesa del suolo attuata su di esse.

Il terzo aspetto è dato dal fatto che, la-
sciato a se stesso, il processo di esodo e di
disgregazione della tradizionale economia
della montagna tende ~ come è successo in
altri Paesi ~ a determinare l'integrale ab-
bandono e l'inselvatichimento di tutte le co-
siddette « terre alte ».

Ora questo, in un Paese c'Ome l'Italia,
non può in alcun modo essere consentito
per due ragioni: perchè accrescerebbe,
con tremende conseguenze sociali, gli squi-
libri del nostro Paese, con la perdita irre-
parabile di un imponente capitale socia-
le, e, in secondo luogo, perchè una mon-
tagna spopolata non si difende e quindi
la devastazione delle alluvioni crescereb-
be in modo pauroso e il costo della difesa
in maniera smisurata. È urgente finchè sia-
mo in tempo, quindi, ridal'e un assetto pro-
duttivo alle terre alte; ma perchè questo
sia possibile è necessario fare una politica
molto più articolata di quella che sinora
abbiamo fatto.

Si tratta, infatti, anzitutto. di assistere,
con grande intelligenza e con visione del
tutto nuova, il processo di ristrutturazione
della montagna silvopastorale ed agricola,
oggi estremamente frammentata e frazio-
nata, tale cioè che su di essa è del tutto

impossibile organizzare un'agricoltura mo-
derna, allevamenti moderni, una silvicol-
tura moderna. Una volta realizzata questa
ristrutturazione occorrerà organizzare la
utilizzazione delle risorse montane su ba-
si completamente diverse dalle attuali, per
unità territoriali di grandi dimensioni, che
sono le uniche che potranno reggere ai
fini di una razionale utilizzazione dei bo-
schi e dei pascoli anche se, naturalmente,
le piccole e medie dimensioni delle impre-
se, tra loro associate, potranno ugualmente
sussistere oltre che sui terreni che reste-
ranno in coltura, anche nel godimento del-
la risorsa a pascolo.

Si tratta in secondo luògo di affrontare
in modo organico i problemi sociali chè
nelle montagne sono giunti ad un punt.)
di estrema gravità. Siamo nel moment:)
più drammatico della vita sociale delÌe
montagne, perchè l'emigrazione in atto ha
lasciato nei paesi montani gran parte del-
le famiglie degli emigrati, i quali a l'Oro
volta, sono ancora in grandissima parte,
specialmente nelle zone appenniniche me-
ridionali ed insulari, lavoratori senza un
sicuro avvenire davanti a sè, essendo uno
stabile insediamento nei paesi in cui sono
emigrati possibile solo per pochi, mentre
gli altri non sanno cosa avverrà di loro.

Una specifica politica di assistenza alle
popolazioni di montagna, agli emigrati e
alle loro famiglie, deve pertanto rientrare
in una organica politica della montagna
perchè solo agendo su questi uomini, sarà
possibile trattenerne una parte per man-
tener,e viva la montagna stessa.

Si tratta, in terzo luogo, di rendersi fi-
nalmente conto che la montagna non può
vivere di sola agricoltura, di sole attività
silvo-pastorali anche quando la popolazio-
ne sia diventata meno densa di quella che
era un tempo. È, quindi, necessario portare
sulla montagna una ser1e di attività extra-
agricole, che consentano di mantenervi la
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popolazione necessaria a conservare viva
la montagna stessa. A questo fine, certa~
mente, il turismo avrà una sua funzione
da svolgere e così pure l'artigianato; tut~
tavia l'uno e l'altro ~ salvo che in alcune

zone ~ non saranno sufficienti e bisogne~
rà trovare il modo di localizzare nella mon~
tagna ~ come hanno fatto altri Paesi al-
pini, l'Austria o la Svizzera ~ una serie
di lavorazioni industriali decentrate e col~
locate o dipendenti da impianti industriali
principali localizzati altrove, realizzando
cioè, un tipo di sviluppo industriale che da
noi fino ad adesso non è nè conosciuto, nè
tanto meno avviato.

Si tratta, in quarto ed ultimo luogo, di
far sì che la politica degli interventi di di~
fesa del suolo abbia carattere continuati~
va e non a singhiozzo, ossia che gli stanzia~
menti relativi siano consolidati e perma~
nenti. L'azione di difesa del suolo si può,
infatti, fare soltanto nei decenni, cioè con
la cantinuità attraverso i decenni. Solo a
queste condizioni potremo garantire alle
popolazioni dei redditi supplementari attra~
verso l'occupazione nelle opere di difesa del
suolo e di riassetto del territorio, consen-
tendo loro di rinunciare all' emigrazione e
di resistere nella montagna stessa.

Se questo è il tipo di politica da realiz~
zare, il quarto degli aspetti da considerare
è costituito da ciò a cui accennavo prima.
Dovr,emmo stare molta attenti nel medita~
l'e una legge, che, evidentemente, nan vo-
gliamo fare per un anno o due ma capace
di durare almeno fino al 1980 o al 1990
perchè tra l'altro una legge di questa ge-
nere dovrà affrontaTe alla radice il pro~
blema di una trasformazione del regime
fondiario della montagna; questo infatti (do-
vunque dalle Alpi all'Appennino, e più gra-
vemente a mano a mano che si scende
lungo l' Appennino) è caratterizzato dal fat-
to che, accanto ad un cospicuo comples~
so di beni patrimoniali e demaniali cui i
comuni in molti casi non sono in grado
di provvedere, specialmente dopo che in
gran parte essi sono stati profondamente
degradati e assicurano solo miserabili red~
di ti ai comuni stessi, predomina un ec-
cessivo frazionamento della praprietà nO;l

salo sulle terre un tempo coltivate ed ora
abbandonate, ma anche in molte terre a
bosco e pascolo. Un patrimonio terriero
in queste candiziani ben pochi comuni e
nessun privato sono in grado di riordina-
re, di migliorare e di riorganizzare.

Il problema del regime fondiario della
montagna si pone, quindi, in modo dram-
matico e per tutte le terre a destinazione
silvo-pastarale va affrantato ~ come si
è fatto in altri Paesi civili ~ con la rico-
stituzione di un gran demaniO' pubblico
nazionale, perchè soltanto in queste di~
mensioni sarà possibile affrontare i pro-
blemi e della difesa del suolo e di una
razionale riorganizzazione e valarizzazione
silva-pastorale di queste risorse che comu-
ni e privati non sarebbero in grado di ri-
solvere, mancando loro la convenienza di
farlo.

Un quinto aspetto da considerare è quel-
lo delle dimensioni finanziarie di una razio-
nale politica della mantagna e della difesa
del suolo. A questo aspetto del problema
fino ad oggi siamo sfuggiti e ne abbiamo
pagato, ne paghiamO' e ne pagheremo le
conseguenze in modo durissimo, con la fre~
quenza e la gravità dei fenomeni alluvio-
nali, che possiamo prevedere negli anni
futuri maggiori di quelli degli anni passa~
ti, perchè la stato di dissesto della monta~
gna, dopo l'abbandono, si è ulteriormente
aggravato e non ridotto.

Una moderna politica in questo campo
può sola essere affrontata con mezzi co-
spicui, erogati con continuità nel t,empo
e con una organizzazione permanente, nei~
la quale debbono impegnarsi le migliori
intelligenze del Paese. Pagheremo altrimen-
ti con distruzioni inenarrabili gran pane
di quello che stiamo castruenda nelle valli
e nelle pianure. Occorre cioè che nel bi-
lancio dello Stato in modo regolare e co~
stante siano stanziati, restando nell'ordi~
ne di grandezza di valori attuali, per lo me-
no 400 o 500 miliardi all'anno e che si crei
un'organizzazione capace di spenderli ra-
zionalmente. Solo a questa condizione si
potrà fare una politica della montagna,
una politica della difesa del sualo ossia
affrontare adeguatamente uno dei più gran-
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di compiti che il Paese deve assolvere.
Dovrebbe essere finito il tempo di guarda-
re alle piccole cose, di andare avanti con
leggi e leggine. Bisogna che il Parlament,
sia in grado finalmente di affrontare il P' ')-
blema per -quello che è, nelle dimensio,;:
che esso realmente ha.

L'ultimo aspetto, che dovrà formare og-
getto di molta meditazione da parte dei
parlamentari, se vorranno veramente af-
frontare il problema di una moderna l~g;-
slazione della montagna e della difesa :.!d
suolo, è, infine, quello del rapporto tra
Stato centrale e regioni in questa matep<:l.
Non v'è nessun dubbio che l'ordinament.)
regionale che stiamo per varaJ1e potrà rap-
presentare un grande progresso nel nostre
Paese, ma ad una condizione: quella di es-
sere saggi e di avvalersi dell'esperienza dei
Paesi che hanno percorso la strada del de-
centramento prima di noi.

Ora, a questo riguardo, mentre la regola-
zione e l'esercizio delle questioni di nor-
male amministrazione quotidiana, anche
della montagna, dovrà indubbiamente pas-
sare nella competenza delle regioni, sareb-
be un assurdo far passare nelle mani delle
regioni la risoluzione dei problemi strut-
mrali della montagna, il suo ordinamento,
il suo straordinario, necessario riassetto.
Quest' opera di fondo va fatta e può solo
esser fatta con mezzi pubblici nazionali. E
per essere realizzata in modo moderno ha bi-
<iogno di essere attuata in grandi dimensioni,
sulla base di studi e servizi di grosse propor-
.lioni, ha bisogno di essere affidata ad organi
di carattere nazionale. Se in un Paese come
gli Stati Uniti d'America ~ che hanno ge-
losamente preservato i diritti dei loro sin-
goli Stati ~ tutto quanto si è realizzato in
fatto di politica di conservazione del suolo
e delle foreste è stato affidato alla responsa-
bilità di una p'Olitica federale; se nella stes-
sa Svizzera la politica di riordinament'O e
di assesto delle montagne rientra nella po-
litica federale, sarebbe assurdo che l'Italia,
che sta per inventare le regi'Oni dall'oggi al
domani, possa ad esse affidare questo che
è il più costoso e il più difficile dei settori
in una politica di equilibrato riassetto del
territorio nazionale. Bisogna,. quindi, stare

molto attenti a quello che si farà a questo
riguardo.

Con questo concludo. Il compito, cui la
sa legislatura si trova di fronte, rispetto a
questi problemi è enorme. Essa, tuttavia, lo
può affrontare perchè gli elementi per affron-
tarlo ci sono. A mio avviso dovremo subito
sbarrare la strada all'andazzo seguito fino
ad oggi al riguardo, vale a dire ai piccoli
provvedimenti dell'anno per anno, agli stan-
ziamenti saltuari e con il contagocce, all'as-
surda sovrapposizione delle competenze dei
Ministeri, e dovremo invece guardare in mo-
do globale ed unitario il problema del nuo-
vo assetto della montagna che non è se-
parabile da quello della difesa del suolo,
'Ossia da un essenziale problema di sicurez-
za nazionale.

Se vogliamo, tuttavia riuscire in questo
compito Ce desidero dire questo al Presi-
dente della nostra Assemblea) occorre una
azione parlamentare molto attentamente
concordata. Occorre, anzitutto, un concerto
tra i due rami del Parlamento, perchè sa-
('ebbe assurdo sballottarsi una legge di que-
sto genere tra l'uno e l'altro ramo invece

I che lavorare insieme in qualche modo, in
qualche forma. In secondo luogo va orga-
nizzato un intenso lavoro. con larghezza di
mezzi, sia da parte delle Commissioni spe-
cializzate che delle Commissioni congiunte
per preparare un testo di legge meditato,
da sottoporre a una finale discussione, suc-
cinta e seria, che si concluda col varo di una
legge organica e completa. Per far questo
il Parlamento ha bisogno di avere a dispo-
sizione almeno un anno di tempo, durante
il quale il Ministro dell'agricoltura dovrà
dare con la sua opera la garanzia che ef-
fettivamente nella montagna ci si prepa-
ra a questo cambiamento Da parte di tut-
ti occorre, infatti larghezza e modernità
di vedute, perchè solo così può essere av-
viato a graduale soluzione uno dei proble-
mi principali del nostro Paese, che dobbia-
mo considerare e trattare alla stregua dei
problemi della difesa nazionale nei momen-
ti più drammatici della sua storia. Grazie.
(Applausi dalla sinistra e dal centro. Con-
gratulazioni).
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P RES I D E N T E È iscritto a par-
lare il senatore Colombi. Ne ha facoltà.

c O L O M B I. Signor Presidente, ono-
revole Ministro, onorevoli colleghi, con la
presente mozione il Gruppo comunista si
propone di richiamare l'attenzione del Se-
nato sulla gravità del processo di degrada-
zione della montagna e sul dissesto idrogeo-
logico del Paese Si propone inoltre di im-
pegnare il Governo a promuovere le ini-
ziative che si impongono per colmare l'at-
tuale vuoto legislativo, per impostare una
politica organica della montagna e per av-
viare a soluzione il problema delle acque.

È stato già detto che siamo in una con-
dizione di carenza legislativa; credo che
sarebbe opportuno aggiungere un giudizio
su chi ricade la responsabilità della grave
situazione della montagna, che non è oc-
casionale, come non è occasionale il fatto
che il Presidente del Consiglio nella sua
dichiarazione programmatica non abbia
speso una parola per la montagna e che
solo in questi giorni, davanti ai coltivatori
diretti, abbia accennato al problema con ar-
gomentazioni generiche che non dicono
niente e che non promettono niente di
buono per i montanari.

La legge base per la montagna è la leg-
ge n. 991 votata nel luglio 1952, legge de-
oennale, prorogata per altri 5 anni ed oggi
scaduta; è una legge sostitutiva e non ag-
giuntiva delle leggi ordinarie. Vedremo co-
me è stata applicata questa legge, quali
sono stati i suoi risultati e come sono state
applicate altre leggi che riguardano la mQn-
tagna ed il sistema idrogeologico del Paese.

Nel 1952 venne approvato il piano orien-
tativo del ministro Merlin per la sistema-
zione dei corsi d'acqua che prevedeva una
spesa di 1.454 miliardi in quindici anni.
Ebbene, quindici anni sono ormai trascorsi
e la spesa effettiva è stata di 289 miliardi.

Dopo le alluvioni disastrose del 1966 il
Governo ha prelevato dai contribuenti 200
miliardi che avrebbero dovuto essere uti-
lizzati per riparare i danni e per costruire
le opere di difesa: al 31 dicembre 1968 ne I

sono stati spesi 60.
Gli stanziamenti previsti per la montagna

non hanno mai superato il 3 per cento del

bilancio dell'O Stato. mentre la montagna
occupa oltre un terzo del territorio nazio-
nale ed è abitata da circa 10 milioni di per-
sone. Si tratta della parte più povera e più
indifesa della nostra popolazione; perciò
coloro che hanno la responsabilità della
finanza nazionale si possono permettere di
sacrificarla agli interessi di coloro che il
compianto professar Ernesto Rossi chia-
mava « i padroni del vapQre ».

Le modeste somme stanziate per la mon-
tagna raramente hanno potuto essere uti-
lizzate dai piccoli operatori economici, col-
tivatori diretti, artigiani e piccoli commer-
cianti, in quanto queste categorie non sono
generalmente in grado di offrire alle ban-
che le garanzie previste dalla legge. Sono
così rimaste inevase le pratiche di decine
di migliaia di montanari per un volume
di opere di circa 180 miliardi.

I piani di massima elaborati dai ripar-
timenti delle foreste per i 132 compren-
sari di bonifica montana prevedevano una
spesa di 1.800 miliardi: nessuno di questi
piani è statQ finanziato. È noto che la Com-
missione di studio che avrebbe potuto ela-
borare un progetto di legge organico per
la montagna, progetto che non è stato an-
cora presentato al Parlamento, ha stabilito
che gli investimenti per la montagna do-
vrebbero essere indirizzati solo verso i
comprenso.ri di bonifica che comprendono
9 milioni di ettari circa sui 14 milioni clas-
sificati montani. I territori esclusi che so-
no i più poveri e i meno suscettibili ~

secondo il Governo ~ di pronta formazio.

ne di reddito, abbandonati a se stessi so-
no destinati ad una ulteriore degradazione
con tutte le conseguenze che ne derivano.

Della necessità del rimboschimento co-
me misura di difesa del suolo, si parla
molto spesso, se ne è parlato anche qui
oggi per d'ire che il Gov,erno non fa nulla
o quasi in questo campo. Allo stato attua-
le vi sono circa 4 milioni di ettari tra in-
colti, produttivi, terre abbandonate e terre
degradate. Il programma del Ministero
dell'agricoltura prevede il rimboschimen~o
di 40-60 mila ettari all'anno; il senatore
Veronesi ha detto poco fa che la cifra si
aggira sui 20.000. È evidente che, a questo
ritmo, solo i figli dei nostri pronipoti ve-
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dranno attuato il rimboschimento. Intan-
to dalle pendici, corrose dalle acque, con-
tinueranno a distaccarsi le frane e le ac-
que scorreranno sempre più rapide tra-
sportando detriti verso il piano.

Il Ministero dell'agricoltura, anzichè ser-
virsi degli enti locali, accentra tutti i po-
teri della forestazione nei dipartimenti delle
foreste e nell'Azienda demaniale la quale è
proprietaria di 305 mila ettari su 5 milioni
e 847 mila che sono a bosco o a rimboschi-
mento. Una parte di questi terreni è di pro-
prietà dei comuni, delle regole e delle pro-
vincie. È evidente che se il Governo non uti-
lizza le amministrazioni comunali e gli altri
organismi della montagna, il rimboschimento
non si farà.

La montagna si spopola. Il senatore Ros-
si Doria ha detto che la popolazione attiva
è ridotta ad un terzo di quella che era quin-
dici o venti anni fa I giovani vanno via
perchè i loro redditi sono caduti al disotto
del minimo necessario per vivev,e. La crisi
colpisce in particolare la piccola pI'Oprietà
coltivatrice (vi sono in montagna circa un
milione di aziende coltivatrici), le colture
foraggiere sono abbandonate; il patrimonio
zoo tecnico è diminuito di oltre 300 mila
unità.

Non solo vi è decadenza economica ma
anche decadenza degli assetti civili. Men-
tre il Paese ha registrato un notevole pro-
gresso anche in questo campo, in monta-
gna l'antico stato di arretratezza si è ancora
aggravato. Su 4.421 comuni classificati mon-
tani, ben 3.100 sono sprovvisti di farmacie,
il 70 per cento delle abitazioni è privo di
gabinetti, un milione di persone vive in ca-
se senza luce elettrica, manca l'assistenza
medico-sanitaria, la mortalità infantile è
elevata, manca l'acqua, del tutto insufficien-
ti sono la viabilità interpoderale ed i mezzi
di trasporto. Grave è il problema della scuo-
la, el,evato è il numero degli analfabeti e
così via. Tutto ciò denuncia le gravi caren-
ze della politica governativa e le responsa-
bilità che ricadono sulla maggioranza go-
vernativa.

Da questo riassunto sommario della po-
litica del Governo e delle conseguenze che
ne derivano per la montagna e per i mon-

tanari risulta evidente che le alluvioni ricor-
renti, che seminano morte, rovina e deso-
lazione in vaste zone del Paese, non sono
dovute a fatalità ma ad una politica errata
e colpevole. Di fatalità si poteva parlare
all'inizio del secolo, quando all'arretratez-
za dei mezzi tecnici si aggiungeva la pover-
tà economica del Paese e quando le risor-
se nazionali non lasciavano i margini ne-
cessari per intraprendere una politica di
bonifica montana e per investire somme
considerevoli in grandi opere di sistemazio-
ne idraulica e di difesa del suolo.

I tempi sono mutati e grazie alla pres-
sione delle masse lavoratrici, grazie alI/in-
telligenza e al gusto del lavoro ben fatto
dei nostri operai, grazie ai nostri tecnici,
l'Italia è divenuta un grande Paese indu-
striale, uno dei primi dieci Paesi industriali
del mondo. Oggi la tecnica offre possibilità
pr,essochè illimitate, il lavoro umano pro-
duce quantità crescenti di beni, la produ-
zione industriale aumenta ad un ritmo so-
stenuto ed è grandemente aumentato e con-
tinua ad aumentare il reddito nazionale.
Il problema è di vedere come viene utiliz-
zata la maggiore ricchezza di cui dispone
la società nazionale ed è qui che risaltano
le contraddizioni del sistema economico,
che risaltano le responsabilità del Governo
e le colpevoli insufficienze di un apparato
statale burocratizzato ed anti-democratico.

L'egoismo della grande borghesia capi-
talistica ,e la supina acquiescenza dei Governi
alla prepotente volontà dei monopoli, fa
sì che l/espansione dell'economia naziona-
le avvenga a spese e a danno della maggio-
ranza della popolazione lavoratrice, in par-
ticolare di quella più povera, di quella del-
la montagna, del Mezzogiorno e delle cam-
pagne in generale.

L'aumentato e crescente reddito nazionale,
invece di essere distribuito in modo da
attenuare i tradizionali squilibri settoriali,
territoriali e sociali, continua ad aggravar-
li. Quando dopo le alluvioni del 1966 de-
nunciammo le responsabilità del Governo
fummo accusati di speculare sulle sciagu-
re. Si disse che solo persone in malafede
potevano dare la colpa al Governo delle piog-
ge torrenziali. È un modo troppo semplici-
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stico di declinare le proprie responsabilità.
I comunisti non hanno il cattivo gusto di
speculare sulle sciagure che colpiscono il
nostro popolo, ma come suoi rappresentan~
ti hanno il diritto e il dovere di chiedere al
Governo se ha fatto tutto quello che era
in suo potere per prevenirle o per atte~
nuarne le conseguenze. Ed è apparso evi~
dente che il Governo non lo ha fatto, nè
prima nè dopo.

Coloro che hanno la responsabilità di
reggere le sorti di un grande popolo hanno
l'obbligo politico ed il dovere morale di
utiliz'lare le risorse e le conoscenze tecni~
che di cui dispongono per garantire la si~
curezza delle popolazioni e del patrimonio
nazionale. Si sa che le piogge possono as~
sumere un grado anormale di intensità e
di durata; si conoscono i punti deboli del
sistema idrogeologico; non si può ignorare
che la politica di abbandono della monta~
gna ha portato alla degradazione e alla in~
stabilità permanente del suolo e al disse~
sto idrogeologico; non si può ignorare che
l'assenza dell'uomo, il disboscamento irre~
sponsabile ed il mancato rimboschimento
delle pendici, hanno tolto ogni ostacolo al
deflusso delle acque che scorrono sempre
più rapide trasportando masse di detriti
che hanno rialzato il letto dei torrenti e
dei fiumi. Ed è da questi torrenti e da que~
sti fiumi, che scorrono alla superficie, che
le acque ingrossate dalla pioggia irrom~
pono negli abitati con estrema violenza tra-
volgendo uomini e cose.

Tutte queste cose sono risapute, ma non
se ne fa nulla perchè gli uomini dell'alta fi~
nanza hanno sentenziato che non è conve~
niente fare grossi investimenti in opere di
difesa e di sistemazione delle acque. Duran~
te le alluvioni del 1966 l'onorevole Corbi~
no, allora presidente del Banco di Napoli,
per nulla turbato dalla gravità della scia~
gura, dalle vittime e dalla sofferenza di
tanta gente, poneva la questione in questi
termini, diremmo quasi scienHfici: ({ Ci tro-
viamo di fronte al problema di decidere fra
il costo dei danni temuti e il costo della spesa
necessaria per evitarli o attenuarli ». La filo-
sofia di questo illustre economista, espressa
in parole semplici, è questa: il danno di una

eventuale alluvione sarà sempre minore dei
mancati profitti che ne deriverebbero se, in~
vece di investire i capitali nella grande indu~
stria privata, essi fossero impiegati per il
rimboschimento, l'imbrigliamento, l'argina~
tura dei fiumi e dei torrenti. Il cinismo di
questa teoria non ha bisogno di essere sotto-
lineato; il fatto è che il nostro Ministro
del tesoro si ispirava a questo principio
quando, a quel tempo, in sede di discussio~
ne sulle cause e sui rimedi che bisognava
apportare ai danni causati dall'alluvione,
esortava « a non pregiudicare 10 sviluppo
economico e soprattutto a non mortificare
gli investimenti ». Egli voleva dire quello
che diceva Corbino: non torna conto fare in-
vestimenti, tanto più che non si sa se l'al~
luvione verrà o non verrà, e perchè, facen-
do gli investimenti nell'economia privata,
si ha un profitto immediato. Così il mini~
stro Colombo ha prelevato dai contribuen~
ti 200 miliardi sulla base delle alluvioni del
1966 «< poichè tutti debbono fare sacrifi-
ci ») e ne ha spesi solo 60.

Per i padroni del vapore e per gli uomi-
ni di loro fiducia piazzati nei punti chiave
del potere, le vittime umane, le sofferenze
fisiche e morali delle popolazioni colpite,
non vanno prese in considerazione perchè
non si pagano o meglio loro non le paga~
no. Le spese per la ricostruzione sono a
carico del contribuente e soprattutto dei
superstiti della sciagura, condannati per un
lungo periodo di tempo a faticare, a pri-
varsi di tutto, a indebitarsi per non pregiu~
dicare lo sviluppo economico del Paese (co~
sì dice l'onorevole Colombo). Questa è la
legge del profitto capitalistico, questa è la
morale spietata che regge e condiziona la
società « opulenta» nella quale viviamo, che
è retta da un Governo di centro~sinistra
in pieno idillio con i monopoli, i cui uomi~
ni, a loro dire, hanno nel cuore il sacro fuo-
co della libertà e della giustizia sociale!

Con la nostra mozione noi chiediamo al
Senato di esprimere il proprio dissenso dal-
la politica del Governo e chiediamo al Go~
verno stesso di mutare indirizzo e di guar~
dare ai problemi della montagna e della si-
stemazione delle acque con una visione na~
zionate e democratica. Chiediamo al Go~
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verno di convocare entro la prossima pri~
mavera, secondo il voto solenne espresso
in occasione del dibattito in Parlamento
sulle alluvioni del 1966, una conferenza na-
zianale per la difesa e la sistemaziane idro-
geologica del suolo Alla preparazione e al-
la svalgimenta della canferenza stessa de-
vono essere chiamati i rappresentanti delle
regioni, delle provincie, dei comuni e delle
organizzazioni sindacali; lo scopo della con-
ferenza deve esseI1e quello di pervenire,
sulla base degli studi e delle indagini già
largamente effettuate, ad una valutaziane
organica delle scelte di politica economica
che si impongono. I mezzi ci sono; quello
che occarre è la valantà di attuare una po-
litica ecanamica demacratica.

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici
ha un piano per la regolamentazione dei
fiumi ed ha anche valutato la spesa accor-
rente in 2200 miliardi Nel proporre que-
sto piano il Consiglio ha coraggiosamente e
onestamente affermato che « posporre una
opera di difesa del suolo ad un investimen-
to che garantisca una produttività a bre~
ve termine, non è solo un atto di cansape-
vale leggerezza, ma anche un atto di miopi a
politica ed economica ».

Non possiamo non condividere il giudi-
zio del Consiglio superiore dei lavori pub-
blici, che non collima certo con quello del
Governo.

ChiediamO' al Gaverna di predisparre una
nuova legge sulle acque e sugli impianti
idroelettrici. Il regime delle acque è anco-
ra oggi disciplinato dal testo unico delle
leggi sugli impianti elettrici del 1933; è
stata fatta su misura dal Gaverna fascista
per la tutela esclusiva degli interessi del-
le società ooncessionarie delle acque pub-
bliche. La pesante ipoteca dei monopoli
idroelettrici ha fatto sì che tutte le richie-
ste avanzate dagli enti locali a tutela dei
loro interessi siano state respinte: non è
stata autarizzata nessuna cancessiane di
acqua per uso irriguo. Dal 1922 al 1953 il
monopolio privato ha sempre rifiutato di
corri spandere quelle piccale pravvidenze che
la legge stabiliva a favore dei comuni mon-
tani e rivieraschi. Il Parlamento della Re-
pubblica con la legge numero 959 del 27

dicembre 1953 ha stabilito l'abbligo di cor-
responsione di sovraccanani a favore dei
comuni dei bacini imbriferi montani. Que-
sta legge è stata quasi sempre impugnata da-
gli idroelettrici che si sono rifiutati di ver-
sare le somme dovute: l'Enel si comporta
più o meno come le società private, cioè
rifiuta di attenersi alla legge e di pagare
questo sovraccanone ai camuni dei bacini
imbriferi; i crediti residui maturati dai co~
muni mantani superano i 12 miliardi di lire;
il Gaverno si guarda bene dall'intervenire
e dal far rispettare la legge.

Nessun bacino idroelettrico è stato co-
struito tenendo conto delle esigenze di in-
camerare e regolare ill deflusso delle ac-
que nei momenti di piena; i monapoli si
regolano secondo il principio del massimo
sfruttamento delle acque; la sicurezza dei
cittadini; la sorte dell'uomo non è affare
loro; cosicchè in molti casi avviene che nel
mO'menta in cui la piena raggiunge il mas-
simo di intensità, siano aperte le paratoie
dei bacini per smaltire, senza spesa alcuna,
i materiali che si sono accumulati nel fonda
e che riducono la capacità dell'invaso. Casì
avvenne a Firenze durante l'alluvione del
1966 quando, aperte le paratoie del bacino,
venne riversata sull'Amo !'immensa mas-
sa d'acqua che conteneva rendendO' cata-
strofica una situazione già grave.

Nel 1965 il Gaverna nominava la Com-
missiane interministeriale di studia di cui
hanno padato i colleghi che mi hanno pre-
ceduto: il compito di detta Commissione
daveva essere quella di preparare un prov-
vedimento arganico da presentare al Par-
lamento. La Commissione ha presentato
nel febbraio 1967 una relazione che il Par-
lamento non canasce e che ,a quanta è sta-
to detta, contiene le linee della nuova leg-
ge e pare che un progetta di legge sulla mon-
tagna sia stato approvato dal Consiglio dei
ministri, ma non è stato presentato al Par-
lamento perchè nel seno stesso della De-
macrazia cristiana ha travata l'oppasizione
dei rappresentanti dei mantanari. Il Gover-
no ha rimesso tutto alla Commissione; la
montagna deve aspettare

È stata chiesta la proraga della legge
n. 991. Nan siamo certi che questa sia il ma-
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do migliore di risolvere il problema. Noi
chiediamo che venga presentato un progetto
di legge organico e ne sia investito il Parla-
mento. Se la proroga sarà necessaria deve
essere di breve durata.

Nella passata legislatura il nostro Gruppo
alla Camera aveva presentato un progetto
di legge sulla montagna il cui primo fìrma~
tario era l'onorevole Longo; ma il Gov'erno,
avvalendosi di un costume che gli è pro~
prio, ImpedIva che fosse preso in esame
dal Parlamento.

In questi giorni il nostro Gruppo ha pre~
sentato al Senato un nuovo' disegno di leg~
ge sulla montagna. NOI chiediamo che ven~
ga sottoposto all'esame del Senato; poichè
crediamo che in esso vi sia la base necessa-
ria per discutere ed approvare un progetto
di legge che risponda veramente alle esi-
genze del momento; crediamo che questo
esame debba essere fatto al più presto.

Noi riteniamo che sia necessario affron-
tare il problema della montagna nel qua-
dro di una politica generale di sviluppo, con
una visione d'insieme che comprenda i pro-
blemi delle strutture agricole, delle atti-
vità turistiche, degli insediamenti industria~
li e delle infrastrutture civili, il tutto in
stretto collegamento con il problema di
fondo della difesa e della conservazione del
suolo.

L'entità dell'investimento pubblico deve
essere adeguata alle esigenze; e le esigen~
ze sono grandi; lo sono per le condizioni
obiettive della montagna e perchè da sem~
pre la montagna è stata trascurata, in par-
ticolare in questi ultimi venti anni: men~
tre il Paese andava avanti la montagna de~
gradava.

Noi riteniamo che alla soluzione dei pro~
blemi della montagna devono essere chia-
mati i montanari stessi. Le amministrazio-
ni comunali, i consigli di valle e le comu-
nità montane devono essere valorizzate, in-
vestite di poteri e fornite dei mezzi neces~
sari per fare i loro piani, per decidere ed
operare.

Noi sappiamo che non siamo solo noi
della opposizione di sinistra ad avere co-
scienza della gravità dei problemi della mon~
tagna e dell'urgenza dei provvedimenti ido-

nei alla loro soluzione Noi sappiamo che
l'Unione dei comuni montani, in tutti i suoi
congressi, dal 1954 ad oggi, nelle discussio~
ni, nelle risoluzioni e nelle pressioni che ha
fatto presso iJ Governo si è fatta eco dei bi~
sogni e delle rivendicazioni delle popola-
zioni della montagna.

Sappiamo che vi sono uomini della mag~
gioranza che comprendono e che sono sensi~
bili alle esigenze della montagna. Noi vor~
remmo che questi uomini ~ e ve ne sono

anche qui al Senato ~ si associassero a noi
non solo nell'esporre le gravi condizioni
del settore in oggetto, ma anche neJ far sen~
tire più alta la loro voce per esigere che
il Governo si renda conto delle gravi respon~
sabilità che incombono su di esso per lo
stato delle montagne e per la minaccia per~
manente che incombe sulle nostre popo-
lazioni. (Applausi dall'estrema sinistra. Con-
gratulazioni).

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

C U C CU. Signor PJ:1esidente, onorevo-
Ie Ministro, onorevoli colleghi, la pioggia
di mozioni provenienti da tutte le parti
politiche sullo stato e sulle prospettive del-
le zone montane, che vengono pres,entate
dopo la lunga discussione e conversione in
legge dei due decreti in qualche modo ri~
para tori dei danni causati dall'ultima anu-
vione in Piemonte, il tono generale di tutte
queste mozioni, la natura diversa degli im-
pegni che esse chiedono al Governo, ma il
denominatore comune di drammaticità cui
esse si affidano, sia nelle premesse che nelle
conclusioni, sono tutti elementi che rifletto-
no lo stato di disagio e direi di allarme che si
è ormai radicato nell'opinione pubblica e
che si è diffuso in tutto il Paese, anche in
quelle regioni ~ se ce n'è ancora qualcu-

na ~ che non sono state toccate negli ul-
timi anni da calamità naturali di così va~
sta portata.

Da che cosa nasce questo disagio e questo
allarme? La risposta pare ovvia: dai dan~
lli, si dice, dalla sciagura che si abbatte
su intere popolazioni, dal lavoro di tante
generazioni che si dissolve in un giorno, dal
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dramma della ripresa che duramente si
pone verso ill futuJ10 immediato, dai dati
economici ed umani, insomma, dalle stesse
-.:alamità. Ma l'eloquenza patetica dei gior~
nalisti politici e tecnici legati alla stampa
governativa trova occasione più propizia
per esibirsi in tutto il suo falso splendOire,
per chiamar,e poi in causa il destino, per
sollecitare a1la fine': la pazienza e la com~
prensione dalle comunità colpite, e per in~
vocare la solidarietà delle regioni rimaste
indenni, attraverso le gare per molti aspetti
off.ensive, proprio per la loro irritante mon-
danità, delle pubbliche sottoscrizioni. Que~
sto gioco di eloquenza verbale, di fronte a
fatti di ben altra sostanza ed eloquenza,
non ha ormai più senso alcuno, ed è esso
stesso elemento di disagio e di allarme, per~
chè rivela sempre più scopertamente 'la fu~
ga della classe dirigente responsabile da
un discorso sulle cause di queste calamità,
che è ridicolo ormai imputare solo al de-
stino, oltre che da un discorso sulle forme
talvolta niente affatto improvvise con cui
i danni si producono, sull'inadeguatezza dei
mezzi tecnid di soccorso, sulla tortuosa
ma!lignità dei criteri e delle [oJ1me di d-
sarcimento, che formano strascichi penosi,
ancora vivi dopo la conversione in legge
dei due ultimi decreti e non ancora sopiti
neppure dopo la grande tragedia di Firenze
del 1966 e le molte altre precedenti.

Ecco, noi riteniamo che finalmente oc~
corra fare un discorso sulle cause di queste
calamità, cioè un discorso realistico sulle
condizioni della montagna in ItaHa, ,sulle
sue condizioni fisiche, economiche ed uma~
ne, sul rapporto che c'è oggi in Italia tra
territorio montano e popolazione che vi
abita, tra territori montani ed il rimanente
territorio del Paese. Giacchè a me pare che
ci troviamo di fronte a due grossi fatti che
da soli giustificano quel disagio e quell'al~
,larme: alla settorializzazione dei problemi
della montagna, che r1guarda il passato
antico e 'recente e il presente, e alla mar~
ginalizzazione dei problemi della montagna
che è nei disegni della classe dirigente per
l'avvenire immediato e lontano, sulla scia
del programma agricolo comunitario gui~
dato da un teorico deU'efficienza produtti~

va, della taglia del dottor Mansholt. La
settorializzazione è apertamente dichiara~
ta in tutta la legislazione montana vecchia
e recente del nostro Paese: nella legge che
è detta «della montagna» n. 991 de~
1952, come nel testo unico del 1933, ,la fa-
mosa o famigerata legge che si definiva
della «bonifica integrale», per citare i te~
sti più importanti e determinanti nei quali
sia il tipo di interventi pubbHci ~ infra~

strutture di bonifica e incentivazione pri-
vatistica ~ sia gli strumenti di interventi
e di erogazione dei contributi sono stati
considerati distinti e specifici rispetto al
rimanente territorio agricolo. Gli strumenti
operativi sono stati in prevalenza i consor-
zi di bonifica montana, che sono stati stru~
menti doppiamente inoperanti, sia perchè
inoperanti in sè e per sè sono stati tutti i
consorzi di bonifica, di montagna e di pia~
nura ~ fondati come sono sul voto pluri-
ma e sul ruolo determinante della grande
proprietà privata, la meno interessata allo
sviluppo agricolo e all'applicazione delle
stesse tecniche produttivistiche, perchè più
facilmente attratta e lautamente sostenuta
nei più facili ed alti livelli di profitto dalla
pura rendita fondiaria proveniente dal fit~
to~pascolo e dalle varie forme di mezzadria
e di colonìa ~ sia perchè i consorzi di bo~
nifica montana neppure si sono potuti for-
mare, per ostilità palese dei vari Governi,
in quelle zone di più densa presenza umana
e di minor peso della grande proprietà pri.
vata, dove potevano essere tentati esperi~
menti interessanti anche con una strumen-
tazione inadeguata quale era quella dei con~
sorzi di bonifica montana.

La settorializzazioiIle ha 'portato ad in-
terventi inadeguati di tipo infrastrutturale
(opere di difesa dai processi erosivi, stra-

de, qualche opera di regolazione idraulica)
o ad incentivazioni individualistiche (man~
.tenimento ed estensione dei boschi, aziende
zootecniche, vitico'le, turistiche e così via)
modellate sugli interessi del profitto capi-
talistico. Seguendo la stessa logica le risor-
se iclrkhe della montagna sono state cedu.
te al monopolio privato per un loro sfrut-
tamento di massimo profitto capitalistico,



Senato della Repubblica ~ 3853 ~

66& SEDUTA ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO

V Legislatura

27 'GENNAIO 1969

quale era ed è stato quello implicito nella
pl'Oduzione elettrica. Ed anche là dove i
disciplinari di concessione vincolavano i
monopoli elettrici aHa cessione di parte
deNe acque invasate all'uso il1riguo quelle
,ripartizioni non sono state mai rispettate
e .la parte soccombente, con la convivenza
dei vari Governi, è toccata sempre ai ter-
ritori agricoli soggiacenti ai bacini imbri-
feri e agli invasi idroelettrici Qualche volta
il monopolio elettrico è andato anche ol-
tre, ha seguì,to la politilCa del rischio cal-
colato, tenendo gli invasi ai livelli massimi
per gran parte dell'anno e sottoponendo
.le dighe a forzature che col tempo hanno
ridotto la loro stessa capacità di conteni-
mento, creando problemi all'agricoltura,
proprio all'agricoltura irrigua della pianu-
ra, di enorme gravità e drammaticità. È ill
caso della diga di Santa Chiara del Tirso,
in Sardegna, la cui capacità d'invaso è sta-
ta recent,emente vinco'lata dal Consiglio SU"
perior,e dei lavori pubblici a meno della
metà dei suoi valori tecnici conosciuti con
sacrificio. evidente dei programmi di ero-
gazione idrica agli oltre 25 mila ettari irri.
gui della bassa valle del Tirso, di Oristano,
di Arbarea e di Terralba

Questa è storia passata, si dirà. Intanto
si tratta di un passato che investe e scon-
va1ge ill presente, ma l'avvenire non appare
più tranquHlizzante sul piano dell'uso e
della valorizzazione delle risorse montane.
Nessuno, è chiaro, parla apertamente di
abbandono della montagna. Si parla eufe-
misticamente di trasferimento della mano
d'opera, nell'interesse della mano d'opera,
s'intende. Ma intanto la verità è che la
montagna è ormai abbandanata dalla forza
,lavoro efficiente. Vi restano soltanto gli an-
ziani, gli invalidi, i ragazzi: gli altri fuggo-
no, non attratti dal meglio, ma per paura
del peggio, cioè della fame. E questo spopo-
lamento di proporzioni macroscopiche, che
investe anche la media collina del centro
appenninico, della Toscana in particolare,
e delle Isole è il ,risultato logico dei proces-
si e delle tendenze imperanti in questa pe-
sante e nuova sovrastruttura di politica
economica e agraria gravante nel nostro
Paese quale si è rivelato il Mel1cato comune
europeo.

Parrà semplidstica l'affermazione, ma è
la logica del massimo profitto e dei minimi
costi, la logica dei prezzi campetitivi, delle
d1mensioni aziendali auto sufficienti che
porta inevitabi.Imente all'impaverimento e
allo spopolamento della montagna, che non
rientra e non può rientrare in quella lo-
gica.

Bisogna dunque ricanoscere in primo luo-
go, se si vual costruire un discorso serio
sulla soluziane dei problemi montani, che
i territori montani non sono da considerarsi
a sè stanti solo in base alle loro proprie
caratteristiohe, come soggetti d'indagine e di
soluzioni settoriali, ma territori facenti
parte del corpo vivo del Paese da consi-
derarsi in funzione dello sviluppo economi-
co di tutta la comunità nazionale.

Bisogna poi riconoscere che è fallita la
strada percorsa fino ad oggi, quella cioè
che si risolve nelle infrastrutture di servi-
zi, agricole o turistiche che siano, nella
logica dell'incentivazione privatistica, e che
è saltato anche il discorso della program-
mazione dall'alto all'interno di un più am-
pio faHimento di una programmazione sen-
za poteri effettivi di intervento., al servizio
della logica capitalistica del profitto pri-
vato. E credo anche che debba essere fin
d'ora escluso il concetto efficientistico man-
sholtiano per cui occorrerebbe spender tem-
po e denaro. soltanto nelle aziende che rispon-
dano a dimensioni ottimali sul piano dei
profitti. Vagricoltura italiana è per due ter-
zi montana ~ giacchè ormai bisogna in-
cludere nell'agricoltura montana anche
quella di alta e media collina ~ e quasi
tutta l'agricoltura montana, cioè due terzi
della nostra agricoltura, secondo questa lo-
gica, dovrebbe essere inesorabilmente sa-
crificata. Ad essa dovrebbero rivo.lgersi del-
le cure attente, sì, ma caratterizzate esclu-
sivamente da una funzione difensiva nei
confronti deLle colture di pianura. Occorre
rovesciare i termini di una tale impostazio-
ne. Al centro degli interventi pubblici nel-
la montagna deve porsi l'uomo, la presen-
za dell'uomo, non la colletività astratta che
apre la strada a tutti i discorsi mistifica-
tori ma l'uomo concreto che vive in mon-
tag~a, con le sue forme di economia e di
coltura con le sue tradizioni e le spinte,
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originali delle sue iniziative; l'uomo dello
Appennino toscano o del versante abruzze~
se, l'uomo delle Madanìe, l'uomo del nuo-
rese, l'uomo del Supramonte di Orgosolo,
come l'uomo delle Dolomiti, ciascuno con
le sue storiche e caratteristiche fonne di
stare dentro la callettività nazionale.

Noi siamo realisti. Ci sono problemi di
ristrutturazione e di ammodernamento in~
frastrutturale, non li neghiamo. Ma il pro~
blema dei problemi, il problema vero è di
centrare ogni interventO' sui problemi che
pane l'uomo, per quanto diverso possa ap~
parire od essere da una regione all'altra
d'Italia. Una legge che miri, ad esempio, al~
la protezione del patrimonio boschivo, che
poi rappresenta un tutt'uno eon la difesa
del suolo, ha una sua dimensione ed un sua
modo applicativo in Piemonte ed ha altra
dimensione ed altre possibiHtà applicative
in Sardeg~a. Le stesse esigenze di adegua~
menti infrastrutturali sono profondamen~
te diverse da regione a regione anche sul
piano qualificativo e non soltanto su quello
quantitativa. EccO' perchè è fandamentale
per una politica montana efficiente, com~
misurata all'uomo ,reale e alle sue tradizio-
ni concrete, la soluziane del problema co~
stituzionale deMe regiani e di una ristruttu~
razione degli enti locali nell' ardinamento
de110 Stato italiano.

Io comprendo le paure liberali, ma non
comprendo le perplessità espresse poco fa
dal senatore Rossi Doria in materia di re~
gioni per ,la ristrutturazione della po'litica
montana. Noi riteniamo che solo le regio~
ni possano elaborare una programmazione
aderente alle risarse effettivamente presen~
ti e sola le regi ani sono realmente interes~
sate ad attuare questa loro programmazione:
pUI'chè, s'intende, siano dotate di pateri ef~
[ettivi di decisione, sia in fase conoscitiva
che in sede applicativa, e purchè sulla pJ'o~
grammazione decisa in sede regionale non
cali poi dall'alto, a schiacciaI'lla, la pianifi~
cazione nazionale e la rete dei controlli di
puro disturbo formale, motivati, il più del~
le volte, da sole prerogative di gemJ:1chia
burocratica, il gioco delle apposizioni e dei
rinvii nei confronti di leggi che la regione
ritiene essenziali al suo sviluppo, mentre
lo Stato le ritiene lesive di quella malinte~

sa unità nazionale fandata oggi, come di~
cevo prima, su differenze spesso abissali
tra le culture tradizionali delle singole re-
regioni che occorre decisamente eliminare
o almeno ridurre.

E gli entI locali, le provincie e i camuni
non possano più continuare nella loro fun~
zione puramente intennediaria tra i pro~
blemi reali ed il potere centrale. L'ente lo~
oale deve essere il protagonista diretto del~
le soluzioni che più da vicino e con più far~
za urgono sulla sua vita economica e so~
ciale e deve avere l'autonomia di poter for~
mulare le sue soluzioni e di poterle por~
tare a oompimento.

Certo è che non può durare oltre la po~
litica dei passivi organici nei bilanci comu~
nali e delle integrazioni discriminatorie, la
poHtica paternalistica del cantiere di lavoTo
o del contributo parziale per ,le opere pub-
bliche essenziali. Ormai i comuni rifiutano
i cantieri di lavora che nan servono a ri~
solvere i problemi neppure di natura tec~
nica, bensì soltanto a tener buona la riser~
va di manodopera dispanibile per le spe~
culaziani della olasse padronale sul merca~
to interno della forza lavoro. Bisogna rida~
re alla finanza lacale un respiro commisu~
rata alle esigenze nuove della convivenza
pubblica, ed in questo quadro bisogna de-
dicare ai comuni montani non forme di in~
centivazione particolare e settori aIe, ma di.
ritti da esercitare, quale, ad esempio, è
quello della esazione dei sovraccanoni sulla
produzione di energia elettrica, che è in vi-
gore da quindici anni e che non è stato mes~
so in pratica nè dal monapolio privato nè
dall'Ente di Stato.

Con l'autonomia finanziaria dei camuni
non tarderanno a farmarsi, direi sponta~
neamente, quelle entità territoriali comu~
nitarie attorno ad una omogeneità di pro~
blemi e di risorse da v~lorizzare in sede
più larga che non sia quella di un territo~

l'io comunale: voglio dire le comunità mon~
tane, che sono nell'ordine naturale delle
cose, neBe basi fisiche prima ancora che
nella volontà palitica delle nostre popola~
zioni montane.

Queste comunità debbono avere nei con~
sigli di valle organi nè temporanei nè fa~
coltativi ma obbligatori e permanenti di



Senato della Repubblicu ~ 3855 ~ V Legislatura

66a SEDUTA ASSEMBLEA-RESOCONTO STENOGRAFICO 27 GENNAIO 1969

autogoverno, con poteri decisianali e in
sede di programmaZJione e in sede di attua-
zione: giacchè salo questa è la strada che
continua la logica dell'autonomia decisio-
nale della regione, lasciata libera, si inten-
de ~ e lo ripeto ~, di dare piena rispon-
denza tra i,l suo ordinamento, le risorse
presenti nel territoria regionale e le reali
possibilità della loro valorizzazione. Voglio
dire che neppure sui comuni e sulle comu-
nità montane dovrà calare dall'alto, con
pretestuose esigenze di tutela gerarchica
o di superiari mansioni pseudocoordina-
trici, ,la programmazione regionale e la
macchina autoritaria dena sua disciplina
applicativa, avulsa dalle realtà lacali.

Abbiamo esempi molto deludenti, in pro-
posito, nelle regioni a statuto speciale già
operanti da molti anni. In Sardegna, alme-
no, nessuno dei poteri statutariamente del~
gabili ai comuni o aHe provincie è stato
concessa e quando ciò è stato deciso sul
piano formale, cioè con leggi regionali, tali
leggi non sono state poi applicate e quei
poteri non sono stati pai effettivamente de-
legati. È, questo, uno dei tanti aspetti di
degenerazione degli istituti cui ha portato
l'ininterJ'otto esercizia del potere da parte
della Democrazia cristiana. Io mi auguro
che con l'istituzione generalizzata delle re-
gioni, non dico la vocazione accentratrice
dell'attuale compagine di Governo, ma al-
meno la sua così generalizzata applicazio-
ne venga a cessare o ad eSisere fortemente
condizionata dalla dialettica stessa che si
aprirà tra le diverse regioni, tra le loro
diverse esigenze obiettiv,e e tra i quadri
dirigenti. ohe in ciascuna parte politica tali
esigenze esprimeranno.

In questo quadro, a nostro avviso, po-
tranno risolversi anche i secolari problemi
della difesa del suolo e dell'agricoltura mon-
tana. Nella montagna ~ si dice in tutte le
l,eggi del passato ~ si salva l'agricoltura
della pianura! E se ne ricava il concetto,
ampiamente praticato, che ogni opera di
difesa ed ogni coltura a monte abbia e deb-
ba avere funzione di salvaguardia delle col-
ture sistemate in pianura Noi riteniamo
che questa tendenza vada rovesciata, lo Di-
peto: o la montagna ha una sua ragiane

di vita autonoma .oppure non hanno salu-
zione neppure i problemi di difesa della pia-
nura che si vogHono istituire artificiosa-
mente nella montagna.

Credo che l'esperienza ci abbia dato, in
questi ultimi anni, deUe lezioni fin troppo
severe e sbaglieremmo a non volerne ap-
prendere tutte le ind:i!cazioni operative. Se
manca l'esercizio agricolo nella montagna,
se nella montagna viene a manoare la sta-
bilità della presenza e della opera umana
non ci sano opere di difesa che tengano e
non ci sono calcoli previsionali o pruden-
ziali che tornino giusti. L'agricoltura mon-
tana, che quando è attiva castituisce la
struttura di difesa più efficiente Stia del
suolo montano che della pianura, nan può
più essere riguardata con i criteri d'incen-
tivazione del passato, indirizzati esclusiva-
mente al profitto pnivato

È assuDdo, ad esempio. affidare la rico-
stituzione del patrimonio forestale al pri-
vato. !il privato cerca naturalmente larghi
cQmpensi di r,eddito a breve termine, non
ha interesse ad investire nel bosoo se non
per quantità molto ridotte. E anche quando
il privato, nelle passate generazioni, ha cre-
duto .opportuno investire su ,larga scala
nella formazione dei boschi ci pensa l'ere-
de del nostro tempo a smentire brutalmente
i suoi intenti, giacchè ad onta di tutti i di-
vieti e di tutte 1.e Limitazioni egli taglia e
vende i suoi boschi in base a oonsidemzion5.
di puro profitto individuale, in base a solle-
citaziani d'investimento industriale assai
meno romantiche E così i,l patrimanio bo-
schiv:o privato è in rapida e costante dimi-
nuzione. E che sia in crisi progressiva la
difesa del suolo montano, legata alla pre-
senza del bosco, non deve praprio meravi-
gliarci nè addoloranci. Ci deve solo spinge-
re a guardare diritto nelle cause che la
portano avanti.

Il pmblema si ~ affronta pubblicizzando
il problema del bosco. di così vasta porta-
ta e di interesse così generale, creando de-
mani forestaH pubblici dello Stato, delle
regioni, deIle provincie, dei comuni, for-
nendo ad essi i mezzi necessari per il recu-
pero di tante 'risorse dilapidate e di tanto
tempa perduto.
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Altrettanto sia detto per l'agricoltura
montana. Diciamoci la 'verità: in Italia le
aznende efficienti e vitali care ai teorici del
MEC non stanno in piedi in !pianura, nep-
pure nella pianura padana: figuriamoci in
montagna! È chiaro che in montagna si fa
più difficile la ra:z;ionalizzazione agricola
perchè sono più acuti i problemi della
struttura agraria e della sua sovrastruttu-
re: la pI'oprietà della terra, i meccanismi
di accesso al credito" sia di investimento
che di gestione, gli ostacoli di ogni genere
all'associazioTIiismo e alla promozione di
colture avanzate, nonostante le assicurazio-
ni verbali degli aI'gani finanziari e dell'Am-
ministrazione statale. No,n si può più evitare
nella mantagna l'attua1]ione di una riforma
agraria che preveda l'obbHgatorietà delle
opere di bonifica (regolazione idraulica e
rimboschimenti in particolare), l'esproprio
degli inadempienti e la conoessione della
terra a chi la lavora.

Ma va detto anche con chiarezza che ab-
biamo esperienze negative anche di espro-
pri e di concessioni di terre ai contadini.
Non si realizzano progressi in agricoltura
senza fo,rti investimenti a lungo termine.
Dare la terra senza questi mezm di investi-
mento, che non sono solo finanziari ma so-
no anche di assistenza tecnica, significa so-
lo creare dei piccoli proprietari disperati e
destinare al fallimento la riforma stessa.
L'azienda agrosilvopastorale stanziale è
certamente una delle forme più comuni e
redditizie di agricoltura montana. Ma se
non c'è J'intervento pubblico l'arretratezza
rimane attorno alla zootecnia minore, a
quella ovina e caprina ad esempio, che,
strettamente considerate, sono tra le atti-
vità economiche di più aho reddito di tutta
l'agricoltura nazionale. Una pecora rende
ogni anno in latte, lana ed agnelli almeno
il suo valore commerciale: rappresenta cioè
un investimento che rende, al Ilmido, il 100
per cento. Dove la pastorizia ha tradizioni
radicate nel tempo e presenta tecniche da
allevamento anche arcaiche ma generalizza-
te sarebbe un delitto distruggerla e anche
solo scoraggiarla: come ad esempio avvie-
ne in Sardegna, dove la rendita fondiaria
da un lato e la pratica impossibilità di or-

ganizzare la trasformazione e la vendita
del prodotto lattiero-caseario in forma coo-
perativa dall'altro st'rozzano un settore ohe
fornisce oltre il 50 per cento del prodotto
lordo vendibile dell'intera agricoltura sar-
da. Infatti anche per l'associazionismo non
è possibile attendersi la spontaneità. Inte-
ressi colossalii si levano, contro da parte del-
l'industria di trasformazione e da parte del-
l'intermediaziane commerciale. Nella zoo-
tecnia montana per realizzare una 'Valida
struttura associativa bisogna cominciare
dal tetto, cioè bisogna che i,l pastore, l'al-
levatore singolo abbia già la garanzia di
stabilimenti di trasformazione assodativi
di grandi dimensioni, capaci di affrontare
e daminare i Iproblemi del mel1cato, costrui-
ti dall'ente pubblico ed affidati in gestione
a forme associative di allevatori diretti,
dJ secondo e terzo gI1ado, con la presenza,
beninteso, ma non oppressiva, anche dei
rappresentanti degli organi dello Stato. La
presenza del grande impianto assockvtivo
a gestione cooperativa costituirà fincenti-
vo più naturale ed efficace per la costitu-
zione delle caoperative di primo grado, che
formeranno pur sempre le fondamenta del-
l'edificio al quale mi riferisco, fondamenta
ovviamente insostituibili ed intangibili. Ma
verso la cooperazione di primo grado la
dilffidenza oggi è generale, poichè il suo
sbocco attualmente è la speculazione in-
dustriale e commerciale privata, che non
lascia spazio all'impresa diretta, vera pro-
tagonista di tutto il processo produttivo. È
qui che va ricercata la vera origine dell'in-
sofferenza ai vincoli sociali e della stessa
spirale di delitti contro la persona che si
registrano in alcune zone interne, più net-
tamente staccate, per ragioni storiche o di
politica COI'rente, dal tenore di vita medio
della comunità nazionale.

Solo il vincolo associativo può ancora
rappresentare un presidio dri autonomia eco-
nomica e quindi di libertà sociale per il
produttore agrico,lo della zona montana e
può rappresentare conseguentemente la
chiave di volta di un loro nuovo modo di
accettare le regole deUa pubblica conviven-
za. Io sono certo che se l'economia inter-
na dell'ItaHa appenninica o insulare dispo-



Senato della Repubblico ~ 3857 ~ V Legislatura

~6a SEDUTA ASSEMBLEA. RESOCONTO STENOGRAFICO 27 GENNAIO 1969

nesse di una rete assaciativa di praduttari
agricali e di allevatori direttli, coardinata
però e garantita da adeguate strutture di
conservazione, di trasformazione e di mer.
cato, realizzate con il concarsa determi,.
nante del potere pubblico e gestite dagli
stessi produttori, iO' credo fermamente che
otterremmO' molti risulta'ÌÌ in un tempo so-
lo: dalla st,abilità dell'esercizio agricolo
sulla montagna, unica vera garanzia di di-
fesa del suolo, al miglioramentO' delle pro.
duziani di origine montana, conformi alle
esigenze de'l mercato, alla stabilità dei red.
diti delle popolazioni montane ed al lorO'
inserimento arganico nel corpo vivo della
Nazione e, nei casi di più violenta reatti-
vità, al lara riassarbimento nella narmalità
sociale.

Lo stesso ragionamento vale per !'indu-
stria, che a parole il Governo cerca di far
credere di voler promuovere e decentrare
anche nelle zone di mezza montagna o di
alta collina ~ giacchè altro non vuoI si-
gnificare, io credo, la cosmtuziane delle
«zone industriali» nelle aree interne, nel
centro della Sardegna ad esempio ~ e lo
stesso ragionamento vale per l'artigianato,
sia per quello d'uso che per quello d'arte,
che ha risorse e tradizioni di enarme rilie-
vo nelle aree interne. È un fatto del tutto
naturale, che così sia. E mi viene in mente,
a tale proposito, l'esempio della Svizzera,
dove l'allevatore, che pure si avvale di un
ben più solido fondamento economico e di
una ben più progredita e tranquilla arganiz-
zazione aziendale nei mesi e nelle ore di
disimpegno dai lavari agricoli, da solo a
in caoperativa, fabbrica una serie infinita
di oggetti, orologi campresi, che riempiano
il mercato svizzero ed eurapeo.

E mi viene anche in mente l'esempio dei
pastori di Gavoi, in Sardegna, che ancora
riescono a tramandarsi la loro arte secolare
dei moniH d'aro e d'argento, di una deli-
catezza raffinatissima, o l'esempio delle
donne di Castelsarda, che dal giunco e dal.
l'olivastro ancora. ma sempre meno, trag-
gono cestini di una <grazia e di una praticità
inconfondib[li, a l'esempio delle donne dei
pastori di tutti i viÌ1laggi montani della Sar-
degna che fino a qualche decennio fa fab-

bricavano da secali, farse da millenni, tap-
peti d'indiscussa originalità per la vivaci-
tà e campostezza dei disegni e per la soli-
dità della fattura, e producevano da sè an-
che le materie prime occorrenti, persino i
calori densi e indelebili, che esse sapeva-
no ricavare dalle erbe dei campi.

Ma mi viene anche in mente, a proposJto
di artigianato, un'altra realtà sarda: che in
alcuni villaggi di montagna, che sano poi
di alta collina, giacchè la montagna sarda
non raggiunge mai i 2000 metri, oggi non
esiste più un calzolaio a un barbiere o un
falegname, per cui si può assistere allo
spettacolO' di barbieri e calzolai che vanno
di villaggiO' in vH1aggia ad offJirvi la pro-
pria opera ambulante

E pensando a questi esempi una sola
conclusione si fa strada nella mia mente:
che il problema deH'artigianato è il proble-
ma di presenza umana stabile e di econo-
mia stabi.le nella mantagna, e che agnli altra
visione o incentivazione del settore è pura-
mente illusoria, se non volutamente misti.
ficatoria.

Sì, lo so, abbiamo una legislazione cospi-
cua di iÌncentivazioni e di agevolazioni a fa-
vore degli insediamenti industriali e del-
l'artigianato nelle aree depresse: la legge
n. 991, il Piana verde n. 1 e n. 2, lIe leggi
proprie delle regioni a statuto speciale
(per oitare le più note), tutte sostenute fì.
nanziariamente da istituti finanziari specia-
li (la Cassa per il Mezzogiorno, il Credito
industriale sarda, iil Credi1to siciliano, la
Cassa per il Centro-Nord e così via di se.
guito). Ma accarre chiarire: sono tante que-
ste leggi e queste agevolaziani che accar.
re distinguere; e se le distinziani non
le facciamo nai ci pensano gli operatori
economici a farcele rilevare La realtà è
che le agevolazioni sano ancora una valta
destinate al capitale, non alle capacità im.
prenditariali, e il capitalista si insedia sì
nelle aree depr:esse, utilizza sì le agevolazio-
ni delle leggi speciali, ma si insedia nelle
aree depresse mena depresse, in quelle più
redditizie, più vicine e megliO' collegate con
le aree industriali più evolute, e utilizza
le incentivazioni piil ricche, le agevolazio-
ni più larghe, quelle fiscali in modo parti.
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colare, oltre che i contributi a fonda per-
duto. Valga ancora l'esempiO' della Sarde-
gna, dove l'industria si è insediata attor-
no a Sassari e a Cagliari: la Società ita-
liana resine (SIR) a Porto Torres, la Sa-
ras, la Rumianca ella Snia Viscosa attor-
no a Cagliari, in zone cioè dove i callega-
menti con le altre zone industriali d'Ita-
lia sono relativamente facili e dove le age-
volazioni fiscali hanno registrato punte
eLevatissime. che speriamo di conascere,
anche presto, ne1>1elara reali dimensiani,
che qualcuno definisce soandalose.

Le industliie non si sono insediate ad
Oristano, ad esempio, nè nel nuorese, zo-
ne dove l'incentivazione non consente li-
velli di profitto privato paraganabHi a
quelli che si ottengono nelle zone di cui
sopra. A Oristano è accaduto persino che
uno stabilimento industriale, uno zucche-
rificio dell'Eridania, finanziato con i mu-
tui agevolati del Credito industriale sardo,
ha chiuso i battenti non per mancanza di
materia prima (chè anzi in ISaI'degna è in
atto un'azione brut'ale di contenimento del-
la superficie bieticola e il tempo di lavo-
razione dell'unico stabilimento zuccherie-
:1'0 sardo arriva a 105-115 giorni all'annO',
contro la media dei 45-50 giorni degli altri
stabilimenti italiani ed eurqpei), ma pura-
mente e semplicemente per trasferirsi a
Villasor, a soli venti chilometlii da Caglia-
ri. E ciò ha potuto fare con la benevola
condiscendenza del Ministero dell'agricol-
tura, della Regione sarda, del Credito in-
dustriale sardo, della Cassa per il Mezzo-
giorno, fruendo, beninteso, di un altro
bel mucchio di agevolazioni creditizie, se
non anche di contlributo a fondo perduto,
per il rinnovo totale degli impianti ~ giac-

chè quelli esistenti nel vecchio stabilimen-
to di Ori stano (vecchi per modo di dire
perchè furono costruiti appena nel 1952-53)
sono stati lasciati lì ad arrugginire ~ e

fruendo inoltre di un altro decennio di
esoneri fiscali, giaccnè il nuovo stabilimen-
to non è più della vecchia Società saccari-
fera sarda, di proprietà dell'Eridania, che
aveva già fruito di un decennio di esaneri
fiscali, ma è dell'Eridania-zuccheri, cioè
dell'Eridania senza veli e senZa maschera-

ture, che per la legge fiscale agevolata evi-
dentemente è un'altra cosa.

Nel nuorese si è insediata una grande
industria cartaria del gruppo Timavo, ma
sulla costa, ed è tecnicamente 'ragione-
vole che questo avvenisse: io faccio que-
sto rilievo perchè questa industria vorreb-
be quasi non toccare la Sardegna, perchè
rifiuta totalmente la materia prima prodot-
ta in Sardegna. Non un pezzo di legno pro-
dotto in Sardegna è utilizzato da quella
cartiera; e quello prodotto in collina e in
montagna nan 10 sarà neppure in futuro,
perchè le cartiere di Arbatax vogliono le-
gno di pioppo caltivato in pianura, su esten-
sioni vaste e fertili, razionalmente iliriga-
te, ed in questo senso si sono già promosse
nelnsola delle iniziative anche interessan-
ti, sotto l'alto patronato dell'assessore alla
rinascita sarda, che per questa via eviden-
temente vuoI far rinascere la Sardegna e
l'economia delle sue zO'ne interne con l'ab-
bandono delle colture legnose montane e
con l'invasione del pioppo nelle zone irri-
gue, che speravano nell'ortofrutticoltura
e nella bieticoltura, non ne'l pioppo.

La verità è dhe quella industria di dimen-
sioni colossali è sorta con il finanziamento
pubblico, senza alcuna previsione di collega-
mento con .t'agricoltura locaLe, con il d,fiuto
preventivo dell'agricoltura montana locale ed
oggi con la distorsione dell'agricoltura iI1ri-
gua locale, con la previsione da parte degli
organi statali nnanziatori che l'approvvigio-
namento della sua materia prima sarebbe
venuto daJI Canada. È quindi facile fare il
conto dei costi reali r~ppresentati da que-
sta industria a carico dell'Erario e della
stessa disponibilità finanziaria del piano di
rinascita sardo, ed è facile anche, purtroppo,
fare il calcolo dell'apporto che essa dà a da-
rà all'economia isolana.

Dico queste cose anche per mettere in
chiaro che in Sardegna non c'è da meravi-
gliarsi o da scandalizzarsi soltanto del fe-
nomeno del banditismo, perchè in Sarde-
gna accadono dei fatti, come questo deUa
rinascita attuata a rovescio. che col ban-
ditismo apparentemente non hanno nulla
a che fare, ma che invece offrono la possi-
bilità di dare spiegazioni molto realistiche
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a fenomeni di distorsione del comporta-
mento individuale e del tono ambientale
ddle zone interne dell'Isola. Giacchè, men-
tre da una parte si largheggia in questo ti-
po di agevolazioni creditizie e di finanzia-
menti a favore della grande industria inse-
diata nelle aree relativamente sviluppate
dell'Isola, nei confronti dei cerealicoltori,
degli ortofrutticoltori e dei pastori delle
zone interne più depresse la politica regio-
nale e nazionale si mostra estremamente
avara, lenta, defatigante, autoritaria, dan-
do luogo a fatti di autentico boicottaggio
dell'iniziativa contadina verso forme più
progredite di organizzazione produttiva,
sia che si esprima in fOI1Il1aindividuale, sia
soprattutto quando essa si presenti in fOlr-
ma associata.

Non diverso è il discorso da fare sugli
interventi ne/l settore turistico di alta e
media montagna, sull'illusione che il turi-
smo possa risolvere i problemi della mon-
tagna (magari col sussidio della riforma
scolastica che apra 1a strada ad un periodo
di vacanze invernali e consenta alla media
e all'alta borghesia di orientare b sua spe-
sa voluttuaria verso la seconda villeggia-
tura destinata al turismo montano).

Si consideri la realtà del turismo italia-
no, da quello montano di tutto l'arco alpi-
no a quello deUe riviere del Sud e delle
Isole, da queHo puramente paesaggistico e
gastronomico a quello indotto dalla cac-
cia e dalla pesca fluviale, a quello di moti-
vazione archeologica o sanitario-termale.
La verità è che faticano le zone che hanno
due stagioni turistiche nel corso dell'an-
no, quella invernale e quella estiva, e le
zone di più alto richiamo archeologico o
termale, per cui non dobbiamo meravi"
gliarci se non possono andare avanti le
zone turistiche montane che fruiscono di
uno sola stagione, almeno la stragrande
maggioranza di esse.

Il problema del turismo ha una dimen-
sione ormai precisa ed è nella scelta che
bisogna fare tra turismo di massa e turi-
smo di lusso, nelle incentivazioni e agevo-
lazioni infrastrutturali e fiscali al turismo
di massa, è nella stessa politica sociale del
tempo libero, è nel problema stesso del

teII1lPo libero, che nel nostro Paese è insi-
diato in forme umilianti, non essendo igno-
ta a nessuno la condizione obbligatoria
della doppia occupazione per la stragran-
de maggioranza dei lavoratori italiani, a
causa di un livello salariale e di condizioni
contrattuali tenute al minimo indispensa-
bile per le esigenze elementari di vita. La
sostanza è che anche il turismo tende a
concentrarsi in pianura, lungo le coste e
in rapporto ai più facili collegamenti con
le zone di più alto tenore dei redditi e alle
agevolazioni più sostanziose di cui la pia-
nura gode rispetto alla montagna, salve ~

s'intende ~ le immancabili eccezioni.
La sostanza è, in defini,tiva, che tutta

l'economia italiana ha la tendenza a con-
centrarsi nelle zone di pianum e ad urba-
nizzarsi con ritmo sempre più frenetico e
preoccupante. Tutti conosciamo le denun-
ce allarmistiche degli urbanisti e Ie invo-
cazioni drammatiche degli amministrato-
ri delle grandi città industriali.

Il problema vero e grandioso oggi è di
decongestionare la città e la pi'anura, di ri-
distribuire la popolazione attiva nelle se-
di dove essa è stata fino ad un decennio
fa, dò ve esistevano le condizioni perchè es-
sa ci nascesse ed esistono ancora le condi-
zioni perchè ci si possa stabilmente ferma-
re, con vantaggio dell'equilibrio economico
di tutto il Paese.

Per ottenere risultati come questo oc-
corre una politica montana coraggiosa e
realistica, una politica di riordinamento
generale di tutta l'economia agricola, sen-
za distinz;ioni che non siano tecniche tra
quella montana e quella di pianura, una
politica incentrata sul mantenimento del-
l'uomo nel suo ambiente naturale e sulla
valorizzazione delle sue tradizioni valide
come basi effettive della ristrutturazione
dell'equilibrio non solo economico ma so-
ciale del Paese, direi come basi essenziali
al processo di unificazione effettiva della
Nazione popolare italiana, che dopo un
secolo di unità politica ufficiale non è an-
cora realizzata.

Per una politica di coraggio e di reali-
smo occorrono, però, strutture amministra-
tive efficienti e nuove.
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Il discorso sui consorzi di bonifica deve
essere fatto, una buona volta, con la deci-
sione che ormai si imiPone. I consorzi di
bonifica, di montagna e di pianura, non
hanno mai operato nessun mutamento nel-
le scelte di fondo del capitalismo fondiario
più retrivo del nostro Paese, neppure nel-
l'ambito di quel criterio efficientistico e
produttivistico cosÌ caro al vecchio Ser-
pieri e che sembra così nuovo al signor
Mansholt ed ai suoi seguaci italiani. Nel
rntgliore dei risultati i consorzi di bonifi-
ca hanno impresso un certo sviluppo nelle
zone già in sviluppo, sia in montagna che
in pianura, e sempre in collegamento con
precisi interessi della grande proprietà ca-
pitalistica privata

Occorre abolire questi organismi che io
definisco mostruosi, strutturati come sono
sul voto plurimo, per cui i consorziati non
votano secondo la testa che ciascuno ha
sulle spalle, ma secondo le teste di mucca
che ciascuno possiede in stalla o gli etta-
ri di terra che il catasto gli attribuisce.

Quale apporto d'ingegno e di iniziativa
può giungere, all'interno di questi organi-
smi, per il superamento dei grossi proble-
mi di struttura della nostra agricoltura,
specialmente di quella montana? È chiaro
che in questi organismi circoleranno sol-
tanto idee di conservazione e di potenzia-
mento delle situazioni di privilegio esi-
stenti.

C'è poi il fatto della volontarietà dei
consorzi: è chiam ol1mai che non può pm
essere lasciata alla spontaneità organizza-
tiva della sola classe agricola padronale
la soluzione dei problemi della montagna
e dell'agricoltura in generale o anche del-
la bonifica in generale: per cui, o si gene-
ralizza ,l'istituto del consorzio di bonifica,
e 10 si adegua però alla legislazione demo-
cratica vigente, oppure lo si abolisca, sen-
za rimpianti e senza timori per l'avvenire.

Una legge democratica sul:la montagna
deve contemplare nuovi strumenti ammi-
nistrativi capaci di rendere efficaci ed ope-
ranti i contenuti nuovi che il mondo della
montagna impone. E qui mi pare di dover
concludere il mio discorso.

Regione, comunità montana, consiglio di
valle obbligatorio, autonomia finanziaria e

decisionale degli enti locali sono gli stru-
menti naturali di una nuova politica mon-
tana che voglia rOilliPere le strozzature da-
vanti alle quali ci troviamo. Quel che oggi
occorre fare è restituke al popolo i suoi
problemi, non soltanto il peso dei suoi
problemi, ma la sovranità per risolverli
nella democrazia e nella spinta naturale
che essa contiene verso un migliore avve-
nire, di cui la tecnica può indicarci qualche
linea, ma di cui solo la democrazia è por-
tatrice effettiva. (.4pplausi dall' estrema si-
nistra. CO'ngratulazioni).

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

M A Z Z O L I. Signor Presidente, si-
gnor Ministro, onorevoli colleghi, la mo-
zione che ho presentato con un gruppo di
senatori si articola su due concetti essen-
ziali: la montagna come enthà fisica, a cui
si deve provvedere con la sistemazione del
suolo e la regolazione delle acque; il mon-
tanaro come ,realtà viva, che deve trovare
nel suo ambiente possibilità di lavoro che
consentano più umane e civHi condizioni
di vita. A tale fine si invita il Governo a
predisporre un organico disegno di legge
con stanziamenti pluriennaH, almeno per
un quinquennio, adeguati alla gravHà e al-
l'importanza dei problemi da affrontare e
ri,solvere; questo in base alle dichiarazioni
programmatiche del presidente del Consi-
gHo Rumor, il quale disse che appositi prov-
vedimenti sarebbero stati adottati per la
montagna. Tale affermazione è stata fatta
non solo in sede di replica, ma anche in se-
de di dichiarazione programmatica.

Il senatore Veronesi, se si tiene conto del-
la lunghezza del suo intervento, è abituato
a misurare la volontà politica dalla quan-
ti,tà di parole. I montanari no, aspettano i
fatti; ad essi bastano poche parole per espri-
mersi e per capire.

Con apposito disegno di ,legge ho propo-
sto con altri senato~i l'autorizzazione di spe-
se per l'attuazione di provvidenze a favore
dei territori montani nel 1969, essendo ve-
nuta a scadere con il 31 dicembre 1968 la
legge n. 991, con successive modificazioni e
integrazioni.
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La montagna, partkola~mente a seguito di
fatti calamitosi che hanno riohiamato l'at~
tenzione del Parlamento e del Paese, ha bi-
sogno di interventi precisi, ordinati, spe-
dfici. La sensibilità del Parlamento lascia
sperare che i voti dei montanari sa,ranno
soddisfatti con impegno generoso del Go-
verno nell'usare tutti i mezzi e tutti i modi
a sua disposizione.

Ho conosciuto durante l'ultima guerra
giovani che tra loro giurarono non solo di
combattere per la libertà e la democrazia,
ma anche di operare per il progresso civile
delle genti di montagna; cercavano pace e
lavoro dopo anni di guerra e di sofferenza.
Quei giovani furono grati al legislatore che
rivolse attenzione alla montagna nell'articolo'
44 della Costituzione, quando stabilì che
la legge dispone provvedimenti a favore
delle zone montane. Il dettato costituzio-
nale è stato poi interpretato dalla 'legge 25
luglio 1952, n. 991, nota come legge per la
montagna, e dal programma economico na-
zionale per il quinquennio 1966-70.

La legge per la montagna dell'allora Mi-
nistro dell'agricoltura onorevole Fanfani è
per noi interessante non sohanto per l'en-
tità degli invesmmenti, che hanno consen-
tito di arginare un'economia in disfaci-
mento, ma per la volontà politica di risol-
vere gravi problemi sociali. Per la prima
volta si consideravano non solo i monti e
le valli, i boschi e i pascoli, i fiumi e le
frane, ma anche i montanari.

Il concetto è assa,i importante, perchè
segna una svolta nel considerare i proble-
mi della montagna. I 15 anni di durata
della legge hanno maturato la convinzione
che i problemi della montagna si risolvono
salvando il montanaro.

Particolarmente dopo l'ultima guerra
l'economia montana, che era sempre stata
legata all'agricoltura e al picco.lo artigia-
nato, fatta eccezione per alcune poche in-
dustrie richiamate nelle valli dalla mano
d'opera buona e a basso costo, denunciò
l'impossibilità di seguire i ritmi dello svi-
luppo economico nazionale. La conseguenza
fu una costante emigrazione aH'interno e
all'estero, soprattutto dei giovani, alla ri-
cerca di posti di lavoro. Il montanaro con

infinita tristezza ha lasciato li suoi monti
per provvedere a quelli che restavano e
anche a noi tutti. Il coraggio degli alpini,
che si è manifestato. in guerra, è un valore
che esiste anche nei tempi di pace.

Molti trovarono lavoro lin miniere e gal-
lerie con la triste conseguenza deHa sili-
casi, che tante vite umane ha mietuto.
Non pochi paesi di montagna durante l'an-
no restano abitati soltanto da vecchi e
bambini. Le fo.rze del lavoro se ne vanno
per ritornare a Natale e per qualche altra
so.llennità. Il montanaro fa di tutto per
non staocarsi completamente dai suoi mon-
ti ed hanno susdtato molto dolore e preoc-
cupazione le disposizioni dell'ISTAT sulle
cancellazioni anagrafiche. Penso che le esi.
genze statistiche potrebbero essere conci-
liate con i diritti del cittadino e con n ri-
spetto dell'amor di patria dove è vivo.

Oggi a noi si pone il problema di come
possiamo difendere il montanaro per sal-
vare la montagna. Io penso che dobbiamo
far fiorire sulla pianta della n. 991, che af-
fonda le sue radici nella sensibilità e nd-
l'umanità del legislatore, le realtà nuove
nate dall'esperienza e dalla riflessione.

L'agricoltura ormai è soltanto uno degli
aspetti per salvare la montagna. Il piano
quinquenna:le di svilUiPPo eco.nomico na-
zionale 1966--70 propo.ne che ogni interven-
to venga ad operare in modo armonico. in,
vista dell'obiettivo generale di un effettivo
miglioramento dei l'ed diN e delle condizio-
ni di vita delle po.polazioni mo.ntane, in ma-
niera che ne venga contenuto l'esodo e si
possa favorire la permanenza dei monta~
nari nel'la terra d'o.rigine, co.munque, anche
quando debbano svolgere in un centro ur-
bano v\ÌCino la loro attività di lavoro. Il
concetto è condiviso dal CNEL nel parere
del 3 maggio 1968. Aggiunge il CNEL: «Si
considera pertanto superato il concetto
che il problema della montagna, investen-
do prioritariamente, ma non in forma esclu-
siva, gli interessi de'l settore agricolo, pos-
sa essere avviato a soluzione come esclu-
sivo fatto settoriale. Il miglioramento deHe
condizio.ni di vita delle popolazioni monta-
ne si ritiene fattore essenziale per la valo-
rizzazione della montagna, essendo l'elemen-
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to umano alla base di tale valorizzazione.
Ogni sforzo pertanto dovrà essere com-
piuto per elevare i .redditi delle pQpO-
lazioni montane, mediante una migliore
strutturazione dell' economia agricola, la
creazione di strutture extra agricole (turi-
stiche, artigianal[, industriali), un rapido
adeguamento dei servizi assistenziali e pre-
videnziali ». Il CNEL opportunamente os-
serva inoltre: «Tenuto conto delle carat-
teristiche dell'ambiente, dovranno essere
valorizzate le strutture amministradve esi-
stenti ed in particolare i consigli di valle
e le comunità montane, quali organi loca-
li della programmazione decisiona'le ed
operativa ».

Come non si può pensare alla montagna
senza ,j} montanaro, così la programmazio-
ne deve porre come principio e come fine
l'uomo e le sue -comunità. p.rogrammare i
metodi e le ,risorse in assenza delle realtà
umane o non in stretta aderenza alle loro
esigenze, significa porsi su un piano che
può dare progetti perfetti. ma irreali e
inattuabiLi ai fini del bene comune.

Certo, il congiungimento d~lla sdenza
con l'uomo è l'aspetto più diffidle di ogni
programmazione. Noi poniamo La nostra
attenzione e i nostri contributi per una le-
gtslazione che consideri e soddisfi le pos-
sibihtà di vita del montanaro nel suo am-
hiente. La montagna ha bisogno del mon-
tanaro, come il montanaro ha bisogno del
lavoro; dobbiamo soddisfare ill binomio
montagna-montanaro con la mediazione del
lavoro o la montagna sempre più degra-
derà ed il montanaro sarà cost'retto a la-
sciare il suo ambiente naturale.

A questo punto è necessario stabilire do-
ve sono i montanari e qual è la montagna.
Sappiàmo che esiste una montagna reale
che si configura nella nostra mente con
determinate e particolari caratteri-stiche, che
possono e devono trovare una loro defini-
zione in sede legislativa' dobbiamo avere
chiaro il soggetto del.la nostra attenzione
per individuame i problemi e per predi-
spome gli interventi.

Ritengo che non possono essere conside-
rati montagna tutti i territori sQpra il
livello del mare, perchè alla montagna 50-

no legati e ne costituis-cono la base; nè
sono montagne le colline per il fatto che
vi sono problemi agricoli, economid e so-
ciali da risolvere.

Qualunque possa essere il criterio di de-
terminazione della montagna, quello della
legge n. 991 sulla base dell'altitudine, del
c{islivello e del reddito o un altro miglio-
re, è necessario, per non sfocare il con-
cetto e disperdere gli interventi, determi-
nare una volta per tutte qual è la montagna.

Mi rendo conto che i problemi della
montagna non sono semplici da risolvere,
anche se sono evidenti nelle loro caratte-
ristiche. Forse si potrebbe pensare ad una
legge-quadro dhe rilchiami poi provvedi-
menti specifici nei singoli settorn. La via-
bilità maggiore, tanto importante per le
zone montane ai fini dello sviluppo del tu-
rismo e della penetrazione nelle vallate del-
le piccole e medie industrie, che possono
sostituire l'artigianato tradizionale ed ar-
ginare l'inumano ed antiec~nomico urba-
nesimo, difficilmente può trovare colloc&-
zione nei provvedimenti per l'agricoltura;
nè gli stessi interventi per la piccola e me-
dia industria sono assimilabili facilmente
a quelli per la sistemazione del suolo e la
regOliazione delle acque.

Il turismo, invece, può trovare una com-
ponente con ~e attività agricole e silvo-pa-
storali. Stiamo però attenti a non consi-
derare il turismo un toccasana per tutti i
mali, un traguardo raggiungibile ovunque.
Vi sono infatti vaste zone di montagna in
cui il turismo non si svilupperà mai, come
nelle vallette laterali troppo anguste o nel
fondo valle. A fondo valle si possono invece
sviluppare attività lavorative, che consenta-
no agli operai di ritornare alle loro case in
giornata.

Quando una famiglia in montagna ha
persino solo una paga mensile, può curare
anche la terra. Penso proprio che il siste-
ma ad economia mista costitui.sca la strut-
tura portante della società in montagna.
Agricoltura, turismo, piccola e media in-
dustria possono dare quelle possibilità di
lavoro di cui il montanaro ha bisogno.

Intanto sarebbe molto grave interrom-
pere gli interventi della legge n. 991. È ne-
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cessari<a un'autorizzazione di spesa per il
1969. Il fatto che in base a tale legge siano
stati costruiti ponti, ma che nessuno abbia
mai provveduto all'asfalto, alle rettifiche ed
al prolungamento verso i traguardi emeJ:1gen~
ti dalla nuova realtà, sta proprio ad indi~
care la complessità della materia.

Dopo i tempi lunghi delle indagini, degli
studi e delle consultaziani, ci dobbiamo av~
viare ormai ai tempi brevi delle decisioni.
La montagna non dorme ed attende con~
Viinta che il Parlamento ed il Governo sap-
piano e possano risolvere i suoi prable~
mi. (Applausi dal centro).

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

P RES I D E N T E. :È iscritto a par-
lare il senatare Franza. Ne ha facoltà.

FRA N Z A. Signor Presidente, parlo
in sostituzione del senatore Grimaldi che è
impedito. Come il Senato rileverà, l'interpel~
lanza presentata dal collega Gdmaldi ha un
contesto molto rlimitato. Dirò soltanto che
quando la Costituzione pone il principio di
interventi per la difesa della montagna non
pone soltanto un problema di ardine legisla~
tivo per il <consolidamento del suolo e per la
salvaguardia del territaria, ma pone un
problema umano, un problema sociale, un
problema econamica.

Pone un prablema umano quando si ten-
ga conta dell'aspetto prevalente di vita del~
le PO'Polazioni della montagna e della me~
dia collina. Dare una strada, un'abitazione
salubre, dare aoqua potabile, dare la luce
elettrica, dare energia per ragioni agricole
alle popolazioni delle campagne significa
consentire una situazione di vita tol,lerabi~
le. Questo è l'aspetto umana del problema.

Connesso a questo vi è l'aspetto sociale,
poichè l'uomo che in montagna trova con~
dizioni tranquille di vita si stabilizza nel
suo territorio, per cui non è costretto o
indotto a battere le vie aspre e sudate del~
l'emigrazione, non è costretto ad affluire per
ragioni di 'lavoro nei grandi centri urbani.
La difesa ddla montagna quindi vuoI si-
gnificare anche lotta contro l'urbanesimo,
latta contro l'emigrazione.

Il problema economico è naturalmente
connesso al prO'blema umano e al problema
sociale poichè il fissare l'attività lavorativa

sul suolO' di montagna significa dare un in~
cremento alla produzione e quindi concor~
rere in largo raggio all'incremento dell'eco-
namia nazionale.

Il principio costituzionale, come è stato
rilevato dall'oratore che mi ha preceduto,
ha trovato una sua attuazione nella legge
del 1952. Ho sentito sollevare delle criti~
che nei confranti di questa legge. Mi pare
che vi fu in relazione ai tempi un'impasta-
zione legislativa di difesa della montagna
razionale ed organica. Quando una legge
va incontro a tutte le categorie che opera-
no nella montagna e cioè ai piccoli e medi
prqprietari, ai piccoli e medi allevatori,
agli artigiani singoli a associati; quanda
consente mutui per le trasformazioni fon~
diarie, per le migliO'rie di carattere igieni~
co e ricettivo delle abitazioni private, per
l'impianto di teleferiche; quando concede
contributi per l'impianto di vivai, di centri
di produziane di sementi elette per la for~
mazione di nuovi boschi, per la ricostruzio~
ne di boschi deteriorati ed altresì per la for-
mazione di bO'schi per la difesa dei terreni
o dei fabbricati, per la tutela delle condizio~
ni igieniche, per le riceI1che anche a fini
idraulici; quando consente contributi per gli
studi e per i Iprogrammi relativi alla difesa
della montagna, nulla si può eccepire sul-

l'O'rganicità e sull' efìficienza della legge.
Ma per le esperienze dO'lorose degli an~

ni successivi al 1952 possiamo dire che i fon~
di non sono stati sufficienti, cioè che lo
Stato non ha erogata fondi sufficienti per
assolvere agIi interventi complessi derivan~
ti dalla legge.
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Ma ciò che in questo momento preme
sottolineare è che siamO' ora in presenza
di una carenza legislativa ed è questa la
ragione della nostra interpellanza. Onore--
vale Ministro, noi riteniamo che sia indi-
spensabile ed urgente prorogare la legge
scaduta il 31 dicembre 1968. Sostanzial-
mente la legge del 1952 ha avuto già una
proroga con uno stanziamento adeguato fì~
no al 31 dicembre del 1968. Ora si richie-
deranno studi profondi per l'elaborazione
di una legge organica, bisognerà utilizzare
non soltanto le esperienze di questi anni,
ma bisognerà anche utilizzare le proposte
d'iniziativa parlamentare che sono state
presentate in discussioni parlamentari sul
tema e gli studi che si sono succeduti nel
tempo. Pare che vi sia la prospettiva di
un convegno ad alto Hvello in cui tutto
dovrà essere vagliato per l'elaborazione di
una legge organica. Io mi rendo conto che
l'opposizione ha bene il diritto di solleci-
tare l'attività del Governo, così come ha fat-
to il Gruppo comunista; mi rendo conto del~
l'opportunità dell'iniziativa, ma bisogna pur
convenire, onorevoli col1eghi, che un'iniziati-
va di parte rivela sempre una sua propria
disorganicità e non può soddisfare 'le esi-
genze fondamentali di una legislazione che
dovrebbe abbracciare nel suo complesso, an-
che ai fini delle previsioni di spese, ,la vasta
materia degli interventi /pubblici di difesa
della montagna.

Io ritengo quindi, onorevole Ministro,
che, in attesa di una legge organica che
affronti compiutamente e globalmente il
problema della difesa deLla montagna e
che lo risolva sotto gli aspetti particolari
pO'stulati dalla Costituzione, sia quanto mai
urgente la proroga della legge del 1952,
cioè sia urgente far conoscere al Senato
quali mezzi il Governo, in relazione al pro-
gramma nazionale di S'vi1uppo, intende de-
stinare per almeno un altro biennio fino a
quando cioè gli studi di una legga organica
non saranno completati. Queste le osserva-
zioni che mi proponevo di presentare al Se-
nato in relazione all'interpellanza del col-
lega Grim~ldi.

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

B RUG G E R. Signor Presidente,
signor Ministro, onorevoli colleghi, parlo
in favore della mozione presentata dal col~
lega Mazzoli ed altri, per non codondere
poi il nostro ordine di discussione, e cer-
cherò pure ~ dato che siamo in pochi ~

di essere il più breve possibile e di dire suc-
cintamente quanto più possibile per non far
perdere tempo, così come i montanari sono
abituati a fare.

Noi tutti siamo pt:,rsuasi che lo spopo-
lamento della montagna attualmente in
corso aumenta il pericolo delle alluvioni;
tutti ci rendiamo conto che l'uomo è il mi-
glior garante della difesa del suolo in mon-
tagna; sappiamo pO'i che l'agricoltura nelle
zone montane non realizza i redditi della
agricoltura del fondo valle. Si chiedono
provvedimenti in favore della popolazione
montana, molte volte senza indicare ,con-
cretamente la via attraverso la quale que-
sti provvedimenti potrebbero essere di du-
ratura utilità. Infatti, ben poco di sistema-
tico e di organico fu realizzato dopo l'ari-
ginaria legge della mantagna, la legge nu-
mero 991, più volte citata in questa adier-
na discussione. Ora, questa legge è deca-
duta e si deve passare, dopO' la s>cadenza
delle leggi-ponte, ad una nuova 'regolamen~
tazione dei provvedimenti necessari per
sopperire al rperkolo dell'abbandono della
montagna. Mi rendo conto, signor Ministro,
che risulterà assai difficile la stesura di
una nuova legge per la montagna, la quale
garantisca il minimo di reddito per una
esistenza tranquilla a quelle persone e a
quelle famiglie che non vogliono abbando-
nare la montagna, ma che hanno deciso di ri-
manere di resistere. Risulta ad ogni modo
chiaro il fatto che la montagna fu abbando~
nata in primo luogo colà dove, per l'eccessiva
polverizzazione della proprietà, l'economia
agricola da sola, in mancanza di risorse con~
temporanee provenienti da altri rami econo-
mici, non pO'tè garantire il minimo di esi-
stenza alle famiglie agricole. Risulta d'altro
canto ~ e la provincia di BalzanO', dalla
quale pravengo, ne può farnire la prava
~ che la mantagna non viene abbandonata
colà dave le aziende agricole montane so--
no in grado, se gestite dai proprietari col-
tivatori diretti, di mantenere, col lavora di
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due unità lavorative al massimo, la famiglia
contadina e di sostenere contempo.ranea-
mente le spese per un'adeguata istruzione
dei figli di detta famiglia.

L'istituzione del maso chiuso. ha impedi-
to, a tutt'oggi, in provincia di Balzano,
l'abbandono della montagna: infatti, negli
ultimi venti anni in quella provincia la po~
polazio.ne attiva in agricoltura è scesa da
60 mila unità lavorative a 37 mila, cio.è è
diminuita di 23 mila unità, ma in tale pe-
riodo di venti anni non furono abbandona-
te più di 15 aziende al massimo delle com-
plessive 29 mila.

Mi rendo conto che !'istituto del maso
chiuso non è il to.ccasana per la salvaguar-
dia della mo.ntagna; esso però è uno dei
mezzi per impedire l'abbandono della mon-
tagna e questo mezzo lo si dovrà anche ri-
formare.

Devo in questo contesto chiarire ~ e
spero una vo.lta per sempre ~ che !'istitu~

to del maso chiuso a torto. viene conside-
rato in certi ambienti come un relitto me~
dievale. La legge del maso chiuso dichiara
indivisibili determinate unità economiche
agricolo-aziendali che, lavorate dal proprie-
tario e dalla sua fam1glia, forniscono loro il
reddito per un adeguato mantenimento. n
maso chiuso può essere soltanto in proprie-
tà di una persona ohe può poi formare di
nuovo una famiglia sul maso; il proprietario
del maso nel suo testamento può designare
l'erede, o meglio, l'assuntore del maso a suo
gradimento; egli può anche, con atto tra
vivi, (e questo è il motivo. per cui in pro-
vincia di Balzano gli addetti nell'agricol-
tura non sono invecchiati) cedere il maso
ad uno dei suoi figli di libera scelta; se man-
cano disposizioni testamentarie a relativi
atti tra vivi, il maso, dopo la morte del
proprietario, passa al figlio maschia più
anziano, o, in mancanza di maschi, alla
figlia più anziana; l'assuntare del maso de-
ve liquidare in cantanti ai coeredi le ri-
spettive quote spettanti loro e per stabili-
re tali quote il maso viene stimato, se gli
eredi non si accordano sul prezzo, in base
al reddito capitalizzato al tasso del 5 per
cento. Questa stima viene fatta da uno a
tre esperti nominati dal pretare campeten-

te per territorio. Con questo istituto SI e
potuto a tutt' oggi impedire nella nastra
pravincia e nelle zone più impervie l'ab-
bandono delle abitazioni in montagna, an-
che se la popolazione attiva in agricoltura,
come ho già detto, negli ultimi venti anni
è scesa dal 42 per cento al 26 per cento.

Mi rendo conto che anche l'istituto del
maso chiuso non impedirà in eterno l'ab-
bandono dell'agricoltura montana. Si do-
vrà provvedere con altri mezzi ancora più
efficaci delle riuniani in cooperative, cioè
con cooperative di produzione.

Tutto sarà però assai difficile se in Italia
non si perverrà ad un graduale affievoli-
mento del radicale diritto di proprietà se-
condo il concetto romano e ad una conce-
zione meno individualistica. almeno nel
processo economica produttivo.

Sono dell'avviiSo che il problema della
agricoltura montana non lo si risolverà uni-
camente con contributi. Dobbiamo richie-
dere anche i massimi sforzi dai contadini
di montagna stessi; i contadini della mon-
tagna non debbono diventare dei mante-
nuti dello Stato nell'interesse pubblico.
Dovranno essere concessi anche in avveni-
re dei contributi, forse superiori a quelli
attuali, alle iniziative, purchè riconosciute
idonee per un rafforzamento dell'economia
agricola montana. Ma questi contributi do-
vranno essere concessi ai più capaci e a
quelli che senza loro colpa sono caduti in
uno stato di bisogno. Nessun ente pubbli~
co al monda si può permettere di sussidia-
re continuamente !'incapace, anche se si
tratta di contadini della montagna.

Risulterà quindi necessarLO che si rico-
nosca aderente all'interesse 'pubblico l'at-
tività dei contadini di montagna, perchè
con la coltivazione delle zone montane essi
impediscono l'erosione e la decadenza del-
la montagna; così facendo non proteggono
soltanto il fondo-valle e la pianura da di-
sastri alluvionali, ma favoriscono e promuo-
vano, con la coltura delle bellezze della
montagna, direttamente un altro importan-
te ramo economico già più volte menziona-
to in questa discussione, cioè il turismo.

Perciò dovrà essere provveduto con ur~
genza affinchè i contadini della montagna
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e i loro familiari possano beneficiare, co-
me gli operai dell'industria, degli stessi
assegni familiari e degli altri benefici so-
ciali, senza che si aumentino loro gli oneri
contributivi.

Dovrà inoltre essere provveduto a che ai
figli delle famiglie contadine di montagna
siano garantiti tanti benefici per una ade-
guata istruzione che gli oneri alle famiglie
non risultino superiori a quelli che deb-
bono essere sostenuti dalle famiglie degli
operai per lo stesso scopo nei grandi centri
urbani.

Da un esame della situazione nella pro-
vincia montana di Balzano risulta altresì
che ben Il mila proprietari di piccole azien-
de montane fino all'estensione di due et-
tari ricavano ora il reddito principale per
il mantenimento delle proprie famiglie da
prestazioni di lavoro in attività economiche
extra-agricole.

Per impedire Io spopolamento della mon-
tagna risulta necessario l'avvicinamento dei
posti di lavoro dell'industria ai luoghi di
residenza attuale delle fami£!lie. Le abita-
zioni rurali in montagna debbono essere
mantenute anche a coloro i quali ricavano
il loro reddito principale, in qualità di ore-
statori di lavoro, in rami economici non
agricoli. Perciò si dovranno prevedere de-
gli aiuti finanziari per il risanamento delJe
abitazioni anche ai piccoli contadini di
montagna.

In altra sede si è parlato e si 'D~rlerà
ancora delI'umentissima necessità della "i-
stemazione idraulico..forestale dei bacini
montani. Su questo argomento mi riservo
di pre<;entare ulteriori concrete prooo"te
ouando "i discuterà il bilancio. Ritemm ner-
tanto cne la montagna debba essere resa
acce"sihile con la costruz'ione di una Quan-
to piÙ fitta rete di strade inte1ì1Joder~li su1-
le -Guali si tlossa via,ggiare con normali au-
tovetture. È inutil~ parlare di aiuto ai con-
tadini di montagna, ouando r.'isuJta na le-
semente che al contadino nel fondo wille
viene co"trnita la str~da a totale carico nel-
l'ente nuhhli('o fino aHa porta di ca"~. men-
tre il contadino di montaQ'J1a si deve co-
"truire e mantenere la protlria strada per
Tun~hi chilometri a proprie spese. con mo-
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destissimi contributi da parte degli enti
pubblici.

Noi saremo in grado di trattenere le fa-
miglie nelle loro abitazioni in montagna, se
saremO' capaci di costruire una rete stra-
dale montana che renda possibile il rag-
giungimento in autovettura del posto di
lavoro nell'industria o in attività terziarie
delle forze di lavoro provenienti da fami-
glie agricole.

Con queste considerazioni volevo contri-
buire alla formazione di una nuova legge
per la montagna. Raccomando vivamente al
signor MinistrO' che questa nuova legge,
~anto attesa dalla popolazione dell'arco al-
pino della quale anche lui è figlio, possa es-
sere varata al più presto e soddisfi alle
esigenze enunciate in questa discussione.
(Applausi dal centro).

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

F USI. Signor Presidente, signor Mi-
nistro, onorevoli colleghi, la nostra mozio-
ne, come è dimO'strato dall'intervento del
senator,e Colombi, si propone di sollevare
di fronte al Parlamento e di fronte al Paese
le gravi responsabilità del Governo in or-
d1ne ai problemi del dissesto idrogeologico
del nostro territorio e l'assoluta mancan-
za dell'impegno per la difesa del suolo e
conseguentemente delle vaste popolazioni
interessate. ,È appena terminata la discus-
sione sui provvedimenti relativi all'alluvio-
ne di novembre nel corso della quale colle-
ghi di ogni parte politica hanno riconosciu-
to le gravi responsabilità dei Governi e
delle forze politiche che da venti anni diri-
gono il Paese; in particolare i senatori del
nostro GruppO' e della sinistra hanno por-
tato documentazioni inconfutabili su que-
ste responsabilità insieme a proposte serie
e ragionevoli per iniziare una politica nuo-
va che, insieme ai beni materiali delle no-
stre popolazioni, salvaguardasse anche la
vita stessa dei cittadini. Di fronte alle ar-
gomentazioni e documentazioni portate, la
maggioranza, salvo rare eccezioni, imposte
col voto di questa Assemblea, ha respinto
le proposte formulate per una politica 01'-
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ganica di difesa del suola capace di parre
fine, una valta per sempre, alla distruzia-
ne di vite umane e di tanta parte della na-
stra ecanamia. Parte integrante e decisiva
per una palitica di difesa del suala è la
sistemazione idragealagica della mantagna
che, per la stata di abbandana in cui è stata
ridatta dalla palitica fin qui candatta, rap-
presenta, carne è stata dimastrata da tecni-
ci, studiasi, denunciata in canvegni quali-
ficati di enti lacali, la causa fandamentale
dei ricarrenti e dannasi disastri che si ab-
battonO' sulle papalaziani del nastro Paese.

Infatti, i prablemi della mantagna sana
stati affranta ti nel carsa di questi anni, ca-
rne dacumentava il senatare Calambi, can
estrema superficialità, can leggi insufficien-
ti è limitate, sulla base di scarsi incentivi e
con finanziamenti di scarsa entità, viziati
come è noto da metodi burocratici, da fa-
voritismi e clientelismO' palitica. In parti-
colare, la legge n. 991, operante da ben 16
anni e prarogata di volta in volta. ha di-
mostrato non sala i suai limiti, ma ha dato
la più cancreta dimostrazione di carne nos-
sono essere speruerati centinaia di miliar-
di senza alcun valido risultato. Le ricorren-
ti nrorO!:!he richieste e sriustificate ner af-
frontare nuavi e più arganici pravvedimen-
ti per la montagna hannO' portata aII'as-
surda situaziane adierna che vede come è,
stMo denunciata da coIIeQ'hi di altre narti
palitiche, l'accentuarsi del dissesta idro-
geoloQ'ico del Paese. l'abbandano tumul~
tuac;o e nragress'ivo deIIa montagna da nar-
fe delle 'Oonolazioni residenti. la decrrada-
zione econamica che si estende in aQ'Ili
settore dei paesi montani e il denannera-
menta dene stec;c;e anere realizzate con il
finanziamentO' della leP'P'e stessa che aggi in
gran narte vemwno abbandon::1te a se stes-
se. 'P in ouesta situa7ione e di fronte a one-
c;ti dr8mm::1tid problemi che ahhiamo il
Vl1otl) leO"islativa dttprminato dalh "carten-
78 ormai 8vvenuta dplIa leP'O"e n. <)<)1 One-
sto è n risultato deIla noliticr:t volnb nel
corso di ouec;ti venti anni nalla Democra-
7ia cristiana. che non sola non 'ha rnrovve-
r1uto ad elabarare una nuova leq-istwione
ner la montagna, niù con geniale agli svi-
luppi deIIa situazione che si andava deter-

minandO' e aggravando, ma ha fatta arri-
vare alla scadenza anche quella pessima
legge che esisteva e di cui nai oggi discu-
tiamo. Del resta non siamo solo noi ad af-
fermare tali cancetti e a formulare giudizi
negativi. La relazione del CNEL del maggio
scorso afferma chiaramente, tra le tante
cose di cui parla a pr.oposita dei prablemi
della montagna, che «dopO' quindici anni
di funzionamento della legge n. 991, non
sembra azzardata sast'enere che l'intera ma-
teria va riesaminata nella parte aperativa e
in quella finanziaria di breve e di lunga
periodo ». Questa è una affermaziane va-
lida. Ma, egregi colleghi e anarevole Mini-
strO', c'è di più; propria aggi mi è capitato
di leggere casualmente su un giarnale un
articala di un funzionario del Ministero
dell'agricaltura che rappresenta una denun-
cia seria e la conferma delle posizioni che
andiamO' sastenendo. Un funzionario del
MinisterO' dell'agricoltura anarevale mini-
stro Valsecchi, il professar GuglielmO' Pre-
muda, ispettare generale delle foreste, di-
chiara apertamente le gravi e colpevali ca-
renze della palitica del Gaverno in direzio-
ne della mantagna e in moda particalare
versa la politica di rimboschimento che
tanta parte ha nei disastri che si abbattono
periodicamente sul nastrO' Paese. Il pro-
fessar Premuda si rifà alIa pubblicaziane
del famoso casiddetto piana del legna del
1965, che fu chiamata il piano del 30, 50 e
60, perchè prevedeva in 30 miliardi annui
il suo costo, in 50 anni la sua durata e in
60 mila ettari annui il rimbaschimenta da
portare avanti. Il collega Rassi Doria ha
qui affermato che il rimboschimento si fa
appena su 20 mila ettari di terreno e il se-
natare Calambi, confermandO' questa cifra,
affermava che, se si Viadi questa pa.ssa, far-
se i figli dei nostri pronipati potrannO' ve-
dere centinaia di migliaia di ettari di terra
ancora da rimboschire.

A documentaziane di queste affermazio-
ni, iO' desidero leggere alcuni passi dell'ar-
ticalo di questa esimia prafessore che non
solo conferma.no le nostre tesi, ma le raf-
farzano. Ritenga che le affermazioni fat-
te da questo specialista, da questa tec-
nica debbano essere tenute presenti da
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parte degli stessi organi di direzione della
nostra agricoltura. Il professar Premuda
afferma: «Tutto ciò premesso e per rien-
trare in argomento rammenteremo a quan-
ti non lo ricordassero che il fabbisogno eu-
ropeo di legname da opera e da industria
ammontava all'epoca in cui furono promos-
se le varie riunioni a livellO' europeo ~

quelle del 1962 e 1963 ~ a 220 milioni di
metri cubi annui a fronte del quale la pro-
duzione si aggirava sui 165 milioni di me-
tri cubi, con un deficit quindi di circa 55
milioni di metri cubi complessivi tra Pae-
si dell'Europa occidentale. L'Italia, sulla
scia del fenomeno economico, era passata
da un deficit di 3 milioni e mezzo di metri
cubi nel 1950 all'impressionante vuoto già
nel 1960 di circa 10 milioni di metri cubi.
In conse~uenza di questa situazione defici-
taria molte sono state le assise internazio-
nali tendenti alla risoluzione del problema;
a Roma. a Parigi ed infine a Bruxelles ver-
so il 1960 i sei direttori generali delle fo-
reste dei Paesi del MEC sottoscrissero un
preciso impegno, sancito dai rispettivi Mi-
nisteri competenti, vincolando nel caso no-
stro l'Italia ad un vasto programma di
estensione e di restaurazione boschiva su
due direttrici ben distinte: l'una a p~eva-
lente carattere idraulico..£orestale e l'altra
a netto orientamento econO'mico».

Prosegue inoltre l'articolO' del professar
Premuda: «Dopo circa vent'anni, a partire
dal 1945, anno in cui le maggiori Nazioni
europee, Francia, Spagna, Germania, eoce-
tera, tanto per citarne qualcuna, iniziarono
in uno col piano di ricostruziDne nazionale
anche il loro piano del legno, 1'Italia sem-
brava volesse dare finalmente inizio al suo
piano sia per mantenere i propri impegni
assunti a Bruxelles, ma soprattuttO' perchè
l'alluvione del 1966 trovò tutti d'accordo
su questa impellente e prioritaria necessi-
tà. Sembrava allora che si dovesse inco-
minciare oggi perchè domani sarebbe sta-
to troppo tardi ».

Ebbene, onorevoli colleghi, la realtà che
nDi abbiamo di fronte e che il professar
Premuda ci presenta nel suo articolo, an-
che a conferma di affermazioni fatte da al-
tri colleghi, è questa: la Spagna ~ ed è

tutto dire ~ che è uno dei Paesi più arre-
trati d'Europa, anzi mi sembra che sia l'ul-
timo se non il penultimo, ha rimboschito

~ afferma iJ professar Premuda ~ un mi-
lione e 600 mila ettari di terreno dal dopo-
guerra; la Francia ne ha rimboschiti oltre
un milione e la Germania ha rimboschito
tutti gli ettari disponibili. E 1'Italia cosa
ha fatto finora? Ha rimboschito, sì e no,
quanto nel frattempo è stato bruciatO'.

A Bruxelles fin dal 1960 abbiamO' preso
degli impegni ufficiali e vorremmo conosce-
re quali giustificazioni sapremo dare, do-
po qua,si un decennio, alla nostra Nazione
quando saremo chiamati a riferire: ragio-
ni di studio, forse, o che altrO', se non vo-
gliamo fare la figura degli autentici vendi-
tori di fumo?

«Se in venticinque anni di dissertazioni
non siamo stati capaci, con una direzione
generale dell'economia montana unificata, a
dar avvio a questO' piano del legno, la nostra
perplessità diventa spasmodica al pensiero
che il piano del legno potrà realizzarsi con
uno sforzo congiunto di una quindicina di
regioni ».

Ho citato questi passi per dimO'strare che
la nostra ferma denuncia trova la conferma
più efficace e valida nella reaJtà della situa-
zione, una realtà che non può essere più
mascherata dalla poesia che alcuni onore-
voli col'leghi hanno portato qui in questa
Aula, in modo particolare il collega della
Democrazia cristiana, rkhiamandDsi al
montanaro ed alla montagna.

M A Z Z O il I. La conosco megilio di lei,
perchè io l'ho vissuta.

F USI. Lei può anche averla vissuta,
ma dimostra di non conoscere oggi nè la
realtà della montagna nè quella dei monta-
nari; così almeno pare dal discorso che lei
ha fatto, a meno che non l'abbia fatto solo
per dovere d'ufficio a difesa della politica
del suo partito.

Del resto, il discorso che alcuni colleghi
hanno affrontato credo debba essere tenu-
to nella doverosa e necessaria valutazione.
Quando si è detto che il problema della
montagna non è separabile da quello della
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difesa del suolo ~ e credo sia da sottoli~
neare anche il fatto che i colleghi interve-
nuti precedentemente hanno detto che si
deve passare dalle parole ai fatti, e lo ha
detto anche il senatore Mazzoli ~ si è

detta una cosa vera. Certo è vero che il
problema della montagna non è separabile
da quello della difesa del suolo, ed è vero
più che mai ed urgente che bisogna passa-
re dalle parole ai fatti perchè di parole ne
sono state spese fin troppe.

A proposito voglio ricordare alcuni da-
ti, solo Mcuni, perchè mi sembra che diver-
si parlamentari della Democrazia cristia-
na abbiano dimenticato le conseguenze ca-
tastrofiche delle alluvioni del 1966. Onore-
voli colleghi, i danni determinati dal disa-
stro che colpì il nostro Paese nel novembre
del 1966 furono calcolati in 1.500 miliardi
e se insieme a questi consideriamo le allu-
vioni successive e particolarmente quella
recente del novembre 1968 potremo anche
aggiungere qualche altro zero. Nell'alluvio-
ne del 1966 ci fu la perdita di 114 vite uma-
ne; centinaia, anzi migliaia di comuni (si
parla, secondo documenti statistici, di 1.119
comuni pari al 14 per cento dei comuni ita-
liani) investiti dalle alluvioni, 34 provincie
danneggiate nella loro economia, circa 300
mila ettari di terreno sommersi, circa 800
mila ettari investiti dalle alluvioni. Ricor-
diamo che in quella situazione oltre 30
mila aziende artigiane ed industriali furono
gravemente danneggiate, che oltre 20 mila
esercizi commerciali furono distrutti o dan:-
Ileggiati.

Questi sono alcuni dati fondamentali da
ricordare e non per amore della statistica,
non per fare della polemica ma per passa-
re dalla politica delle parole alla politica
dei fatti.

Nella introduzione del senatore Colombi
si ricordavano molti degli impegni manca-
ti. Di fronte a questi dati, ai drammatici
sviluppi delle alluvioni del 1966 e delle suc-
cessive alluvioni fino a quelle del 1968, si
sono spesi fiumi di parole, vi sono state
manifestazioni di cordoglio e cuori gonfi di
commozione, mentre non sono mancati gli
impegni che puntualmente non saranno ri-
spettati e mantenuti. In proposito vorrei

ricordare il dibattito impegnativo del no-
vembre 1966 e l'impegno solenne del Go-
verno, rihadito da un voto unanime del
Parlamento (di fronte ai disastri che si era-
no determinati, che avevano colpito il sen-
timento della Nazione e l'economia del Pae-
se e che avevano distrutto tante risorse del
nostro Paese), per la realizzazione di una
conferenza nazionale per la difesa e la si-
stemazione idrogeologica del suolo.

Sono passati due anni, nuove alluvioni
si sono abbattute sul nostro Paese, nuovi
disastri si sono determinati, nuove vite
umane sono andate perdute e non solo non
si concretizza questa conferenza, per ia qua-
le vi fu un preciso impegno del Governo
che era diretto allora dalle stesse forze
politiche che lo dirigono oggi ma non si è
iniziata neppure la sua preparazione onde
aflirontare in modo concreto questi pro-
blemi.

Ma allora è il caso di dire che tutte le
deliberazioni che sono state votate dagli
enti locali, dai comuni, dalle provincie, tut-
te ie risoluzioni dell'UNCEM che sono state
qui ricoI1date, tutti i convegni che sono stati
realizzati e tutti gli studi attorno a questi
problemi non servono a niente se non si
passa ai fatti, se non si dimostra concreta-
mente la volontà politica di risolvere que-
sti problemi.

Onorevoli colleghi ed onorevole Ministro,
si è fatto poco o nulla anche per la
semplificazione dene procedure burocra~
tiche onde venire incontTo ai disagi delle
popolazioni colpite, se è vero come è vero

~ ed è dimostrato ~ che dei 200 miliardi
stanziati nel 1966 se ne sono spesi appena
70 e se è vero come è vero che esistono mi-
gliaia di domande di indennizzi da parte
delle popolazioni colpite da quella alluvio-
ne che devono essere evase e per le quali
gli interessati non hanno ancora avuto la
possibilità di riscuotere le poche migliaia
di lire previste dalla legge.

Un altro esempio che non è provinciali-
stico dà il senso della realtà e dei fatti.
Nella provincia di Grosseto, il 4 novembre
1966, in 24 ore la nostra città e le terre
circostanti furono invase da 550 milioni
di metri cubi di acqua e di detriti che scen-
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devano dalle pendici del monte Amiata.
Furono sommersi 25 mila ettari di terreno,
compresi i due terzi della città. I danni am-
montarono a 50 miliardi. Quali furono le
cause di tanta disastra? Quelle denunciate
dai rappresentanti del mio partito ed an-
che da calleghi di altre parti palitiche:
l'abbandono di migliaia di contadini nelle
zone della montagna amiatita, il dissesto
degli affluenti del fiume Ombrone, il man-
cato imbrigliamento amante deH'Ombrone,
nonostante vi fossero studi e progetti fat-
ti addirittura da un ente di Stato, dall'En-
te di riforma fondiaria. Nel 1953 fu predi-
sposto un grandioso progetto di imbriglia-
mento di questo fiume che prevedeva la
spesa di 85 miliardi e che insieme all'utiliz-
zaziane delle acque per la produzione di
energia elettrica prevedeva anche !'irriga-
zione di 130 mila ettari di terreno della Ma-
remma toscana. Ebbene sono passati 15
anni ed il progetto è rimasto tale, mentre
l'Ombrone ha continuato a devastal'e la
economia della provincia.

Ma c'è di più. Vi port1erò un altro esempio
che credo servirà a dimostrare come l'Italia
del 1968 per certi aspetti ed in questo set-
tore sia più indietro di quella del 1830. In-
fatti a quell'epoca a Grosseto governava
Leopoldo di Lorena. detto Canapone, che in
180 giorni fece scavare un canale diversivo
per salvaguardare la città delle alluvioni.
Ebbene, questo canale diversivo da 150 an-
ni a questa parte non è stato più sistemato;
questo canale il cui compito era quello di
scolmare l'Ombrone e che aveva una porta-
ta iniziale di 600 metri cubi di acque al se-
condo nell'alluvione del 1966 si era ridotto
a ricevere 35 metri cubi di aoqua. Infatti
nè il fascismo nè venti anni di governo della
Democrazia cristiana sono stati capaci di tra-
vare i modesti mezzi finanziari per la sua
sistemazione. È proprio il caso di dire che
Leopoldo di Lorena era più avanti degli
attuali governanti della Democrazia cristia-
na! Questa è la l1ealtà, onorevoli colleghi,
ed ho portato queste testimonianze perchè
anche l'altra settimana, quando le precipita-
ziani sano aumentate e il livello dell'Om-
brone ha superato la guardia, a Grosseto e
nella pianura circostante c'è stato allarme

perchè si aveva paura che, a due anni di
dIstanza, si ripetesse quello che si era veri-
ficato nel 1966; da allora ad oggi, infatti,
salvo alcune opere impellenti di sistemazio-
ne di ponti e di arginature altro non è sta-
to fatto.

A questi problemi bisogna dare risposta
con atti concreti ed immediati ed è dalla
consapevolezza di questa necessità che na-
sce la nostra mozione, la quale tra l'altro
prospetta l'esigenza urgente di una nuova
legislazione per la montagna che superi le
visioni settoriali, che abbandoni il vecchio
e screditato criterio degli incentivi, che pre-
veda un ruolo determinante per gli enti
locali, comuni, province e regioni; una le-
gislazione che consideri le comunità monta-
ne e i consigli di valle non degli strumenti
burocratici incapaci anche di pagare un dat-
tilagrafo (perchè questa è la realtà della
maggioranza di questi organismi) ma, in
collaborazione stretta con gli enti di svilup-
po, degli organismi prioritari per. una po-
litica di sviluppo dell'economia montana. La
legge che noi abbiamo presentato al Se-
nato prevede cospicui stanziamenti, non in-
feriori al 30 per cento degli investimenti
produttivi previsti dalle leggi in vigore nel
territorio nazionale. Tale percentuale po-
trebbe sembrare eccessiva. ma se si tiene
conto ~ come è stato dimostrato ~ che
nel corso di questi 16 anni si è speso me-
no del 3 per cento di queste somme credo
che la nostra proposta corrisponda alla
realtà che accorre affrontare nelle zone
montane. Dobbiamo inoltre prevedere e
provvedere ad una politica nuova per l'in-
tero territario montano del Paese, per im-
pedire che la sua degradazione economica.
po.ssa ulteriormente pregiudicare lo svilup-
pa economico e sociale delle sue popolazio-
ni e degradare que~te zone attraverso nuo-
vi esodi e nuove emigrazioni.

Allora, insieme a questo provvedimento
per la montagna, urge un serio programma
per la difesa del suolo che, a nostro avviso,
consiste in primo luogo nella classificazione
e successiva regimazione di tutti i corsi di
acqua esistenti nel Paese, nella creazione
di una consistente rete di istituzioni scien-
tifiche e di corpi tecnici, che deve consi-
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stere in servizi geagrafici ed idI'Ografici per
la elaborazione di veri e propri piani rego-
latori dei più impartanti fiumi, che esige
una riforma ed un coordinamentO' urbani-
stÌiCocon la istituzione di un fondo progetti
e la pubblicizzaziane di tutte le acque, at-
traverso la unificazione e l'ammadernamen-

tO' della legislazione esistente.
Questi, a nostra avviso, rappresentano

alcuni punti fondamentali in una politica
capace di affrontare problemi sempre più
urgenti della difesa del suola e della mon-
tagna. Certa è che anche questi provvedi-
menti non possono e non devono rimanere
fini a se stessi, ma devono determinare una
spinta per realizzare l'obiettivo di [onda
rappresentato dal superamento dell'attuale
situazione caratterizzata dal permanere dei
vecchi rapporti della praprietà dei suoli.
Per questa politica oocarre un mutamento
radicale degli indirizzi di Governo; occarre
intanto che si realizzi senza ulteriori dila-
zioni la conferenza nazionale per la difesa
e la sistemazione del suolo, decisa dal Par-
lamento che, con la collaborazione dei co-
muni, delle province, degli enti locali e sul-
la base delle esperienze disastrose del pas-
sato, nonchè valendosi degli studi elabora-
ti (che sono anche troppi!), passa dare un
contributO' decisivo ad affrontare in modo
organico una politica che parti fino in fon-
do le conseguenze di una riforma delle
strutture anche in questa direzione.

Certo, anche la conferenza nazionale per
la difesa e la sistemazione del suolo non sa-
rebbe sufficiente se ad essa non seguisse
un mutamento effettivo nella direzione po-
litica del Paese: questa esigenza di mutar
mento effettivo scaturisce ogni giorno dalla
tensione sociale che investe le masse ope-
raie, contadine ed i più larghi strati so-
ciali dell'opinione pubblica che reclamano
una politica di profonde riforme struttura-
li, di progresso economico e sociale del no-
stro Paese.

Queste sono alcune delle proposte, che
formuliamo in ardine aJ problema oggi in
discussione e che sarà nostro impegno di
portare fra i lavoratori interessati della
montagna e delle zone che sono state col-
pite dai disastri delle alluviani perchè la

loro spinta, la loro lotta cantribuisca a
far cambiare orientamentO' a gaverni e go-
vernanti che soltantO' con le parole sanno
rispondere alle aspettative di rinnovamen-
to delle grandi masse lavoratrici e popolari.
(Applausi dall'estrema sinistra).

P RES I D E N T E. È iscritto a parla-
re il senatore Trabucchi. Non essendo pre-
sente, si intende che vi abbia rinunciato.

È isaitto a parlare il senatare Segnana.
Ne ha facoltà.

S E G N A N A Onorevole Presidente,
onorevoli col1eghi, prendo la parola per il-
lustrare la mozione presentata, insieme con
altri colleghi del Gruppo democratica cri-
stiano, sui problemi della montagna, tema
suggestivo, di vastissima portata, che po-
trebbe, come si suoI dire, prendere la mano.

È facile, infatti, indulgere su tale argo-
mento alla retorica, fare lunghi discorsi ad
esaltaziane delle virtù dei montanari, di-
chiarare la nostra comprensione, fare del-
la poesia. Poi, alla fine, ci aocorgiamo che
propria i più diretti interessati, cioè i man-
tanari, non gradiscono tanta esaltazione,
non amanO' questo tipo di discarsi: sono
uomini ~ come ha detto il collega Mazzo-
li ~ di poche parale, estremamente pra-
tici, che guardano saprattutto ai fatti.

Cercherò quindi di essere coerente con
questa linea, lasciando la partie considera-
zioni che sono state ormai troppo ripetute
e non soffermandomi a citare dati che sono
contenuti in svariati studi e documenti.

Qual è oggi la situazione della montagna?
DobbiamO' senz'altro rispandere che essa è
grave, che non presenta validi sintomi di
ripresa, che non può pertanto non preoc-
cupare. Qual è la posizione di noi demo-
cristiani su questo argomento? È una posi-
ziane di presa d'atto cosciente di questa
situazione e di valontà di promuovere del-
le azioni che portino ad un miglioramento
della stessa e pongano soprattutto le basi
per una soluzione, almeno a medio termine,
del prablema.

Sarebbe assurdo pensare che nai della
maggioranza non ricanoscessimo quello che
è evidente. Qualcuno dell'opposizione patrà
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dirmi che con questa affermazione ricono~
sea che i provvedimenti finora adottati per
la montagna non sono stati assolutamente
efficienti e che la politica dei Governi in
questo settore è stata un fallimento.

A questa obiezione rispondo subito affer~
mando che ragionare in questo modo signi~
Thea avere esaminato il tema con molta su~
perficialità. Per emettere un giudizio biso~
gna rifarsi alla situazione della nostra mon~
tagna ad una vlentina di anni fa. Le perso~
ne che vivevano nelle zone montane aveva~
no posto una problematica ben diversa da
quella attuale. Gli stessi interessati, oltre
agli studiosi dell' economia montana, vede~
vano solide prospettive di crescita del red~
dito nel potenziaemnto delle tradizionali at~
tività, cioè della zootecnia, dell'artigianato
e del turismo. A quei tempi si reclamavano
interventi del tipo di quelli che furono poi
fissati nella legge della montagna. Si sono
quindi puntati molti sforzi al miglioramen~
to delle aziende agricole e al rammoderna~
mento delle imprese artigianali; si è lavo~
rata molto nel turismo. E con quali risul~
tati? Che non abbiamo ancora risolto i
problemi della montagna. Era però impos~
sibile, a mio giudizio, operare allora in mo~
do diverso a causa anche della mentalità
stessa dei montanari. Non è facile ~ lo
dico per esperienza personale ~ svolgere
un'azione di pubblico intervento nelle zone
montane. Direi che è impossibile consegui~
re qualche risultato apprezzabile senza il
consenso convinto dei diretti interessati.

I problemi della montagna non si posso~
no risolvere radkalmente: devono essere
graduati nel tempo. Ecco perchè io sono
convinto che anche con nuove impostazio~
Di, che daremo alla nostra azione politica,
non potremo pretendere di risolvere rapi~
damente questo problema

Ci troveremo tra dieci anni a constatare
ancora molte esigenze, a dover affrontare
ancora nuovi problemi. Il giudizio che pos~
siamo dare sulla vecchia legge della monta~
gna è nel complesso positivo: molte opere
importanti sono state realizzate, molto è
stato fatto per .'\oddisfare esigenze che in
quel momento se:nbravano urgentissime.

L'azione del Governo ha comunque impe~
dito che la crisi ddla montagna si esaspe~

rasse, ha reso poss;bile un esodo ordinato
dei montanari, ha fatto sì che la situazione
non precipitasse ma ponesse essa stessa le
basi per una valida azione da impostare og~
gi per il futuro.

Come ho affermato all'inizio, la situazio~
ne deve essere considerata grave. I tempi
cambiano rapidamente, i fenomeni di svi~
luppo economico, l'accelerazione del pro~
gresso in questi ultimi anni hanno posto
in evidenza come i problemi della montagna
impongano soluzioni urgenti.

Il divario fra le regioni di pianura e quel~
le montane si è notevolmente accentuato.
Le generazioni sono cambiate: i giovani di
oggi non si adattano certo a soluzioni che
andavano bene 1O~15anni fa.

n reddito è insufficiente per le esigenze
odierne della vita. Si profila quindi un ul~
teriore esodo dalla montagna. Dobbiamo
preoccuparci seriamente di questo e studia~
re forme di intervento veramente valide.
Non possiamo pensare ad utilizzare vecchi
strumenti. I tempi sono mutati: sarebbe un
errore se ricalcassimo gli schemi di inter~
vento di un tempo.

Cosa possiamo fare? Dobbiamo veramen~
te salvar,e la montagna? Qualcuno afferma
che è utopia voler arrestare un fenomeno
che risponde a precise regole economiche.
Se la gente non ha un reddito sufficiente,
si dice, è logico che si sposti dove è conse~
guibile un reddito maggiore. La montagna
sia lasciata, quindi. come zona di ristoro
per gli affaticati uomini delle operose zo~
ne industriali.

È possibile accettare queste affermazioni?
Credo si debba senz'altro rispondere nega~
tivamente. Vi sono considerazioni di ordine
morale e umano di cui dobbiamo tener con-
to. Ma anche quando volessimo trascura-
re tali aspetti non possiamo dimenticare
una funzione importantissima svolta dalle
genti montanare. È interesse della pianu-
ra, delle città, delle vaste zone produttive
che una certa parte della popolazione, come
già è stato detto dagli onorevoli colleghi
che mi hanno preceduto, resti in montagna
ad impedire che essa si degradi.

Abbiamo ormai un'esperienza. Zone ab~
bandonate signifka degrado, frane, lavine,
pericolo in caso di alluvioni per la stessa
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pianura. Ma anche per gli aspetti economi~
ci il problema non può essere sottovaluta~
to. Le attività che nei territori montani
possono svilupparsi costituiscono una com~
ponente non trascurabile del reddito nazio~
naIe. Affermato, qumdi, il principio che la
montagna non deve essere abbandonata,
quale sarà l'intervento dei pubblici poteri
per assicurare aUe genti montanare nn red~
dito sufficiente?

Ritengo che il problema debba essere vi~
sto sul piano strettamente economico. Sba~
glieremmo se pensassimo ad interventi atti
a tamponare una difficile situazione, se ope~
rassimo con vedute puramente sociali e
non ponessimo invece le basi per uno svi~
luppo economico solido e costante. Sba~
glieremmo pure se, ricakando vecchie im-
postazioni. vedessimo i problemi della mon~
tagna sotto l'aspetto puramente agricolo.

Una visione globale del tema impone co~
me necessario un tipo di intervento che
non trascuri nessun settore economico: non
soltanto agricoltura e artigianato, dunque,
ma anche tur~smo e soprattutto industria.

Per l'agricoltura le prospettive, natural~
mente, non sono rosee. L'attività fondamen~
tale è quella della zootecnia, alla quale nel-
le zone di fondo~valle si aggiungono le col-
ture specializzate della frutti coltura e del-
la viticoltura. Le aziende però sono troppo
piccole, il frazionamento della proprietà è
spesso esasperato. Si tratta di aziende non
allineate certo aglI schemi di un'agricoltura
quale gli studiosi vedono profilarsi per il
futuro. Il lavoro da svolgere quindi è par-
ticolarmente difficile. Occorrono azioni at~
te ad agevolare la costituzione di aziende
efficienti di ampie dimensioni, la realizza-
zione del riordino fondiario e la creazione
o l'ammodernamento delle strutture, so-
prattutto di quelle al servizio di più azien-
de. Non si può pretendere che in montagna
gli allevatori costruiscano una malga o un
caseificio con il contributo del 50 per cen-
to come prevede il piano verde. Le inizia~
tive non ammettono ammortamenti di one~
ri creditizi neppure a lunga scadenza, per~
chè l redidti sono troppo ridotti. Occorre
dotare i contadini in montagna di capitali
di conduzione e favorirli al massimo nelle
forme associative. Ma è necessario anche

preoccuparsi di garantire un redidto suffi~
dente alla produzione attraverso un'atten-
ta politica di scambi con l'estero. Assistia~
ma qui a storture che non sono certo com~
prensibili per coloro che tanto faticano in
montagna. Importazioni massicce di pro-
dotti da Paesi estranei al Mercato comune
europeo sviliscono i prezzi dei prodotti zoo-
tecnici e di colture tipicamente di monta~
gna. Vi porto un esempio: è in atto una cri~
si nel commercio del legname resinoso; dal~
la media di ricavo netto di 15-17 mila lire
il metro cubo di quindici anni fa si è oggi,
almeno nelle zone dell'arco alpino, sulla
media delle 8-10 mila lire al metro cubo.

Di chi la colpa? In gran parte, riteniamo,
deUe importazioni di legname dall'Austria,
dalla Jugoslavia e da altri Paesi dell'Euro-
pa orientale. Quale forza, quale capacità di
intervento possono avere i comuni montani
proprietari in generale dei patrimoni bo-
schivi quando vedono dimezzate le entrate
dei bilanci a causa di simili crisi? Se il di~
scorso è logico e se l'agricoltura deve esse-
re ridimensionata, se le aziende devono ri-
dursi nel numero e neJla mano d'opera, bi~
sogna pensare seriamente ad attività pro~
duttive che impediscano l'esodo ed attenui~
no il fenomeno doloroso dell'emigrazione.
Solo le attività industriali possono garan~
tire un consistente assorbimento di forze
lavorative. Mi si dirà che portare le indu-
strie nelle zone di montagna è estremamente
difficile. La mia esperienza personale dI as~
sessore regionale del Trentino~Alto Adige
mi dà senz'altro conferma di questa dura
realtà. L'industriale insedia i propri stabi~
limenti dove ha convenienza, non viene a
fare il filantropo in una valle di montagna.
Ma l'industriale potrebbe forse essere in~
dotto a scegliere anche le valli alpine se
esistesse qualche particolare incentivo.

Che cosa offrono oggi le zone montane
del Nord come incentivi all'industrializza~
zione? Aree industriali gratuitamente o a
prezzi minimi, l'esenzione decennale della
ricchezza mobile, il credito agevolato a me~
dio termine al tasso del 5 per cento. Ecco
gli incentivi! Gli stessi che può offrire una
qualsiasi zona di pianura dichiarata de~
pressa; gli stessi che può dare un paese a
pochi chilometri da Milano o da Padova!
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E volete che con questi mezzi a disposizio~
ne si profilI una industrializzazione delle
zone montane? Occorrono, a mio giudizio,
incentivi nettamente differenziati. È ora di
consIderare l problemI della mantagna con
una visione diversa! Non è la stessa cosa
zona depressa di collina o di pianura e
zana mantana. Zona depressa nan è si~
nonimo dI zona montana perchè quest'ulti~
ma ha un grado di depressiane maggiare.

Che cosa si può fare? Innanzitutta esten~
dere, per lo meno a talune zone mantane,
certI beneficI riservatI al Mezzogiorno. Il
creditO' agevalato per le nuave industrie da~
vrebbe ridurre 11 tassa al di satta del 3 per
centO', gli oneri saciali dovrebberO' essere
hscahzzati. Per le papalaziani di mantagna
appare evidentemente ingiusta che per gli
oneri sociali si SIa pravveduta anche re~
centemente m accaSlOne del decretane salo
a favare del Mezzogiarna. Pur ricanascenda
la situaziane del Sud, dabbiamo ricardare
che esistono zone mantane del Nord e del
Centra can un indice di depressione sicura~
mente pari per lo meno a quella di qualche
città del Meridiane a di zone vicine ai gras~
si centri. L'agevalaziane per gli aneri sacia~
li anche nelle depresse valli dell'arco alrpi~
no (ricardiama ad esempiO' il Bellunese!)
potrebbe quindi favorire l'avvia di qualche
iniziativa industriale. Ove questi incentivi
non fassero po-ssibili a nan si rivelasserO'
sufficienti, sembra lagica chiedere che qual~
che industria a partecipaziane statale ven~
ga ad insediarsi nelle zane mantane.

A questo proposito mi sia cansentito di
ricardare che nessuna industria di questo
tipO' è mai stata installata in un territario
came quella del Trentina~Alta Adige, bisa~
gnoso di iniziative che assorbanO' la nume~
rosa manO' d'opera costretta all'emigrazia~
ne. Occorre poi preaccuparci di migliorare
la viabilità per contenere l casti di tra~
sporto. Il miglioramento della rete viaria
interessa anche il settore turistica che non
è certo da trascurare nelle visioni di una
politica per la montanga. Il turismo affre
senza dubbio buone prospettive di reddito:
deve essere pertanto tenuta presente come
suscettibile di ulteriore incremento sempre
che sia sostenuto da provvedimenti che age~
volino la costruzione d'impianti di risalita,

dI infrastrutture e di attrezzature alber~
ghlere. Al turismo potrà pure giavare una
rete di strade forestali, come ha accennata
prima il collega Brugger, che consentano,
altre ad una migliore utilizzazione del pa~
trimanio farestale, di accedere a nuave za~
ne non ancora valorizzate.

Fatte queste considerazioni appare eviden~
te che non si può pensare dI risalvere i rpra~
blemI delle zone montane can interventi
solo affidatI alla responsabilità del Mini~
stero dell'agricaltura e delle foreste. Sana
necessari vari pravvedimenti. Dalla nuova
legge della montagna ci attendIamo però
una impastazione di base sulla quale possa
essere innestato in seguito qualsiasI altra
interventO'. C'è un tema che ritengo essen~
ziale e pregiudiziale: quello della classifi~
cazione dei territari mantani. È possIbile,
onorevoli colleghi, che territori che nulla
hanno di veramente montano siano per la
ampiezza di applicazione delle nostre leg~
gi classificati montani? Vi sembra giusto
che questi stessi territon beneficmo delle
pravvidenze riservate alla montagna? Po~
trei citare molti esempi È ora, a mlO giu~
dizia, di affrontare questo tema con serietà
e spirito di giustizia. È indispensabile prace~
dere ad una nuava classIficaziane dei terri~
tari montani se nan vagliamo che i fondi
che il Parlamenta e il Governa metterranna
a dispasiziane producanO' saltanto dei mo~
destissimi effetti e praticamente lascinO' la
mantagna ancara con l propri problemi da
risolvere. Con la nuova legge della monta~
gna bisagnerà favorire lo sviluppo econo~
mica in senso stetto, rimettendo ad altre
leggi certi interventi di carattere puramen~
te saciale. È saprattutto del reddito delle
genti montanare che dobbiamo preoccu,par~
ci. Se aumenta il reddito certI problemi
di ardine saciale potranno essere più fa~
cilmente risalti. MI permetterei dI sugge~
rire di evitare i doppiani negli interventi.
Certe attività che sono proprie degli agrari

sianO' lasciate alla competenza degli agrari.
Si aumentinO' magari gli stanziamenti del
piana verde, ma non si cremo doppioni. In
zaot,ecnia (un settare così delicata, trava~
gliata da problemi accentuati anche daJ1a
situazione a livella di MercatO' camune eu~
ropea) è bene che l'indirizzo sia unitario e



V LegislaturaSenato della Repubblica ~ 3875 ~

27 GENNAIO 196966a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

che quindi la responsabilità sia lasciata agli
ispettorati agrari.

Occorre poi favLrire soprattutto le ini~
ziative di carattere collettivo al servizio di
più aziende. È da ricordare l'esigenza che
alla elaborazione e alla esecuzione degli in~
terventi siano chI2mate a partecipare le
popolazlOni interessate. Ho già affermato
che ogni azione, per la mentalità delle genti
montanare, deve essere preceduta da una
precisa convinzione. RItengo, inoltre, che
come è stato auspicato in un ordine del
giorno approvato recentemente dal consi~
glio nazionale dell'Unione dei comuni e de~
gli enti montani si debba ricercare una
stretta correlazione tra la programmazione
nazionale e gli interventi per la montagna,
da svilupparsi in tutti i settori e non sol~
tanto nell'agncoltura. Bisogna perseguire
un coordinamento programmàtico dell'atti~
vità delle diverse amministrazioni statali
in sede provinciale e regionale con la col~

"laborazlOne e d'intesa con gli enti locali.
Appare, infine, necessario un riordino de~

gli enti che operano in montagna, valoriz~
zando la comunità mO'n tana come ente pro~
grammatore dello sviluppo economico e so~
ciale del territorio e quale ente coordina~
tore degli interventi. È essenziale natural~
mente, come è stato più autorevolmente già
detta, la difesa del suolo, come pure l'azione
di rimboschimento per la quale potranno
essere potenziati l consorzi forestali comu~
nali e le aziende specIali.

anorevoli colleghi, la mozione da noi pre~
sentata s'inquadra in questa problematica:
essa chiede che il Governo presenti al più
presto un disegno di legge a favore dei ter~
ritori montani, adeguato alla realtà ed al~
le esigenze che ho cercato di Illustrare in
questo mio intervento. Non può essere la~
sciato trascorrere questo anno 1969 senza
che i territori montani abbiano un prov~
vedimento in loro favore.

Sulla mozione dei colleghi liberali do~
vrei rilevave che, a mio giudizio, non è ac~
cettabile la richlesta che i terreni di collina
siano assimllabih al terirtori montani e
che ai territori di media ed alta collina sia~
no estese le provvidenze per la montagna.
Con questa impostazlOne, onorevoli colle~
ghi, verremmo a classificare montano tut~

to il territorio nazionale, esclusa la Pianura
padana. E questo, per gli argomenti svolti,
mi sembra assolutamente ingiusto: i pro-
blemi della montagna sono ben diversi da
quelli della collina! Se volessimo sviluppa~
re questo argomento dovrei purtroppo in~
trattenervi a lungo ed abusare della vostra
pazienza. Resti, comunque, l'affermazione
precisa che la montagna esige interventi
adeguati ai propri problemi. interventi di

I tipo particolare che colmino il divario esi~
stente fra essa e gli altri territori.

Al Governo, che già nelle dichiarazioni
del Presidente. Rumor ha espresso il pro~
prio impegno, vada un caloroso invito ad
operare celermente affinché, al più presto,
sia possibile discutere un nuovo provvedi~
mento legislativo che, ponendo le basi per
nuovi interventi apra chiare prospettive di
rinascita della montagna. I montanari han~
no fiducia. Ricordiamoci però che essi at~
tendono presto da noi fatti concreti. (Ap~
plausi dal centro).

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la discussione generale sulle mozioni, ri~
servando la parola ai senatori Salari, Poe~
rio e Balbo, già iscritti a parlare.

Rinvio il seguito del dibattito alla pros~
sima seduta.

Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni

P RES I D E N T E. Comunico che
i Ministri competenti hanno inviato rispo~
ste scritte ad interrogazioni presentate da
onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nell'ap~
posito fascicolo.

Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E. Si dia lettura del~
le interpellanze pervenute alla PresIdenza.

G E R M A N a', SegretarIO:

CIFARELLI, PINTa. ~ Ai Mmistri degli

affari esteri e dell' agricoltura e delle fore-

ste. ~ Per conoscere quali sono le direttive
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impartite alla delegazione italiana presso la
Comunità economica europea in materia di
agricoltura, in particolare per ciò che riguar~
da la regolamentazione dei vini.

Risulta agli interpellanti che in sede di
Commissione tecnica della OEE, sul proble~
ma in oggetto, trova considerazione la tesi
di correggere il grado alcolico dei vini di
pregio con l'aggiunta di saccarosio ai mo~
sti in fermentazione, pratica che si intende~
l'ebbe anche estendere ai vini comuni da pa~
sto, invece di procedere alla tecnica dei
tagli.

Risulta che sul piano tecnico la delega~
zione tecnica italiana si sia orientata favo~
revolmente a questa tesi che, se accolta, de~
cret:erebbe una nuova, gravissima crisi del-
la viticoltura meridionale.

Gli interpellanti ritengono che su di un
problema di così vaste dimensioni, che coin~
volge un settore fondamentale dell'agricol~
tura meridionale, non possa non esserci
una chiara posizione del Governo, in con~.
siderazione degli effetti che una decisione
come quella che muove le preoccupazioni
degli interpellanti potrebbe avere sulla eco~
nomia d'intere regioni, mettendo in crisi il
mercato meridionale dei vini ed aggravan~
do la già precaria situazione di bilancio di
milioni di aziende agricole.

Gli interpellanti richiedono che la disous~
sione in sede tecnica ed economica CEE sul~
la regolamentazione comunitaria dei vini sia
limitata alla libera circolazione del prodot~
to nel mercato e alla determinazione dei
prezzi minimi del vino derivante da spremi~
tura di uva, cioè natural:e, non interferendo
sulla tecnica e sulla pratica della vinifica~
zione che è propria di ogni Paese, in relazio~
ne alla peculiarità della sua produzione.

Le decisioni del Governo e del Parlamen-
to italiani al riguardo sono state definite po-
chi anni or sono con il decreto del Presi-
dente della Repubblica 12 febbraio 1965,
n. 162, che proibisce, quale pratica illecita,
lo zuccheraggio, cioè l'addizione di prodotti
di saccarosio al vino per aumentare la gra-
dazione alcolica, provvedimento che, com'è
noto, ha dato un grave colpo alla sofistJca~
ZIOn:?

Gli interpellanti rilevano, tra l'altro, che
nella CEE è prevalente !'interesse italiano

nel settore, essendo l'Italia il Paese prImo
produttore di vino della Comunità.

Gli interpellanti ritengono anche che il
problema del vino non debba nè possa es~
sere disgiunto dal problema della viticoltura
e ritengono altresì necessaria l'integrazione
della delegazione italiana, che parteciperà
alle trattative in seno alla CEE, con rappre~
sentanti qualificati del settore vitivinicolo
e in particolare della vitivinicoltura meri~
dionale, libera ed associata. (interp. - 83)

NENCIONI, DE MARSANICH. ~ Al Pre~
sidente del Consiglio del ministn ed al Mi-
nistro degli affari esteri. ~ Con riferimento
alla deliberazione del Consiglio dei ministri
in merito alla firma del Trattato di non pro-
liferazione delle armi nucleari, dopo la «pau-
sa di riflessione» che la proditoria invasione
armata della Cecoslovacchia aveva suggerito
al Governo, presieduto dall'onorevole Leone;

sia pur premessa l'esigenza fondamenta-
le, per la pace del mondo, di un disarmo ge-
nerale completo e controllato;

con riferimento alla norma costituziona-
le che stabilisce che le limitazioni di sovra-
nità, come i controlli da parte di organismi
internazionali, non possono essere consenti.
te se non «in condizioni di parità con gli
altri Stati»;

considerato che il monopolio nucleare
consacra la supremazia mondiale dei deten-
tori dell'arma atomica senza poter porre li-
mite alcuno sia all'allarmante corsa agli ar-
mamenti tra di loro, sia al pericolo della dis~
seminazione delle armi nucleari;

poichè le ragioni che indussero il mini~
stro Medici a proporre una pausa di rifles-
sione non solo sussistono tuttora, ma si so-
no ulteriormente aggravate nelle ultime set-
timane ed uno stato di tensIOne regna or-
mai in tutto l'arco degli Stati satelliti de]~
l'Unione Sovietica;

poichè a dominare la scena dei non fir-
ma tal' i è la Germania di Bonn che respinge,
come ha respinto recentemente, il controllo
da parte della AIEA di Vienna che SI traduce
in un permanente controllo dello spionaggio
sovietico sull'industria e sulla produzione di
energia nel territorio nazionale;
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ritenuto che, passando al bacino del Me~
diterraneo, la Spagna non ha firmato e non
firmerà, Israele non ha firmato e non firme~
rà, e che gli Stati arabi, malgrado Il loro
asservimento politico e militare all'Unione
SovIetica, come l'EgIttO, la Sina, l'Irak, la
Algeria e financo l'Arabia Saudita, non han~
no firmato, accrescendo la pericolosità del~
l'ipotesi di disseminazione dell'arma nu~
cleare,

gli interpellanti desiderano conoscere, a
parte le consuete generiche frasi relative alla
determinazione dell' atmosfera di distensio~
ne, quali sono le ragionI che hanno determi~
nato la volontà lesIva degli interessi dell'Ita~
lla sanciti dalla Carta costItuzionale e se non
ritengano che la violazione di tali norme
sia in contrasto col giuramento prestato nel.
le mani del Presidente della Repubblica oltre
che con gli interessi permanenti della comu~
nità nazionale. (interp. ~ 84)

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Si dia lettura del~
le interrogazioni pervenute alla Presidenza.

G E R M A N O', Segretario:

FERMARIELLO, ABENANTE, BERTOLI,
CHIAROMONTE, PAPA. ~ Al Ministro del-

l'interno. ~ Per sapere il suo giudizio e i

provvedimenti che intende adottare in me-
rito al fatto che un gruppo di teppisti fa~
scisti, dopo essere stato scacciato dall'ate-
neo napoletano dagli studenti e dalle forze
democratiche della città e in seguito al fal~
limento della manifestazione che intendeva~
no iscenare prendendo a pretesto i dram-
matici fatti di Praga, sono ritornati all'uni-
versità aggredendo vigliaccamente e selvag~
giamente gli studenti e dando alle fiamme
aule, banchi e suppellettili. Atti di violenza
dei fascisti sono ormai ricorrenti a Napoli,
come è dimostrato dagli episodi della de~
vastazione del liceo « Giovan Battista Vico »,
della sezione del PCI al Vomero, della reda-
zione del quotidiano « Il Mattino» e dal ten~
tativo compiuto ai danni della stessa Pede-
razione comunista napoletana, dalla quale
sono stati energicamente respinti.

Gli interroganti chiedono di sapere quali

misure s'intendono adottare per stroncare
a Napoli la violenza fascista contro cui si
sono schierati decisamente forti manifesta~
zioni di massa, i partiti operai, i sindacati,
i democratici e gli antifascisti della città che
rappresentano la più chiara smentita al ten~
tativo di fare apparire, con giudizio irrespon~
sabile e mistificatorio, questi rigurgiti di fa~
scisma come scontro di opposti estremismi,
quando invece si tratta di uno squallido ten-
tativo fascista di dividere e frenare il mo-
vimento degli studenti e dei lavoratori im-
pegnati in dure lotte per lo sviluppo della
democrazia e l'avanzata sociale e politica
del Paese.

Gli interroganti chiedono, altresÌ, di co~
nascere se il Ministro non ritenga urgente
e necessario affrontare la questione, dive~
nuta ormai improrogabile, della direzione
della Questura di Napoli. (int. or. - 445)

MENCHINELLI, VALORI, DI PRISCO,
ALBARELLO, MASCIALE, TOMASSINI,
PREZIOSI. ~ Al MInlstro dell'Interno. ~

Per conoscere quali misure si intendano
adottare al fine di evitare il ripetersi dei gra-
vi atti di provocazione fascista, da tempo più
frequenti nel Paese.

Per gli interrogantI simili gravi episodi so~
no lo strumento di cui la destra politica si
serve per trascinave sul terreno della violen~
za la grande tensione sociale esistente nel
Paese 'per la mancata soluzione dei proble-
mI della nostra società CIvile. (int. or. - 446)

Interrogaziom
con richiesta di risposta scntta

FINIZZI. ~ Al MInistro dell'agricoltura e
delle foreste. ~ (Già interp. - 55) (int. SCI'. -
1113)

DE MARZI. ~ Al Mimstro del lavoro e
della previdenza sociale. ~ Per conoscere
quali provvedimenti intenda prendere per
superare le difficoltà venutesi a creare con
gli elenchi dei titolari di azienda coltivato~
n diretti del 1967, ai fini del riconoscimen-
to del diritto del pensionamento, elenchi che
dovevano essere pronti già a metà dello
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scorso anno 1968, mentre per disguidi tec-
nici si andrà a finire a metà di quest'anno
e pertanto gli aventi diritto non possono
riscuotere la tanto attesa pensione pur aven-
do raggiunto l'età pensionabile da lungo tem-
po e pagato i contributi dal 1967.

L'inconveniente potrebbe essere superato
in via eccezionale, per quest'anno, con la
prova del pagamento delle rate dei contri-
buti e la certificazione della persona a cui
si riferiscono, e, in via definitiva, modifican-
do il pesante e dispendioso sistema degli
elenchi annuali dei coltivatori diretti, alme-
no con un sistema pluriennale più consono
è pIÙ logico, facendo annualmente solo le
variazioni. (int. scr. - 1114)

BONALDI. ~ Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. ~ Per sapere se è
vero che presso le sedi provinciali del-
l'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) di alcune delle più grandi città del I

Centro e del Sud ~ tra le quali quella di
Roma ~ si è accumulata un'enorme quan-
tità di lavoro che non consente di tenere
aggiornati gli schedari, di corrispondere
tempestivamente le pensioni e di risolvere,
comunque, con la dovuta regolarità, tutte
le pratiche giacentI che attendono di essere
definite.

In caso affermativo, si chiede di sapere se,
al fine di porre rimedio a tale pesante si-
tuazione e per venire soprattutto incontro
alle giuste attese degli assicurati, non si ri-
tenga opportuno, in armonia con le norme
statutarie dell'Istituto, creare nelle città ove
se ne presenti la necessità uffici periferici
della direzione provinciale dell'INPS inte-
ressata, con gli stessi poteri decisionali del-
la direzione medesima. (int. scr. - 1115)

DI PRISCO, RAIA ~ Al Mimstro dei la-
vori pubblicI. ~ Per conoscere quali ini-
ziative siano state prese al fine di garanti-
re sicurezza e tranquillità alle tormentate
popolazionI del Polesine, minacciate anco-
ra una volta dalla recente piena del Po,
conseguente alle copiose precilpitazioni at-
mosferiche di questi ultimi tempi.

In particolare gli interroganti richiedono
che si provveda ad una sollecita revisione
dei progetti tecnici in atto per la sistema-

,;:ione del basso corso del Po al fine di con-
sentirne una celere realizzazione, capace di
garantire sicurezza alle popolazioni ed un
più rapido sviluppo economico e sociale
della zona. (int. scI. - 1116)

CROLLALANZA. ~ Al Ministro della ma-

rina mercantile. ~ Per conosoere se sia a

conoscenza della decisione della società di

navigazIOne {{ Tirrenia }> di abolire nel porto

di Bari la toccata della linea Venezia-Tripoli,
CIÒ che sarebbe in pieno contrasto con la va-
lorizzazione dell'area industriale della città
e di grave danno per l'esportazione in Libia
di prodotti pugliesi, e particolarmente di
quelli siderurgici e metalmeocanici.

Per conoscere, pertanto, se non ritenga di
intervenire presso la suddetta società per la
revoca dell'annunzIato proposito di soppres-
sione della toccata. (int. scr. - 1117)

CARUCCI. ~ Al Mmistri della difesa e

del tesoro. ~ Considerato che i combatten-

tI pIÙ gIOvani della guerra 1915-18 sono già
settantenni, mentre la maggior parte ap-
partiene a classi di leva più anziane;

tenuto presente il lungo ritardo nel-
l'applicazione della legge 18 marzo 1968,
recante benefici in favore degli ex cornbat-
tenti della guerra 1915-18, quali l'assegno
vitalizio, Il cavalierato dell'ordine di Vit-
torio Veneto e la medaglia d'oro ricordo;

visto Il disagio morale ed economico
in cui versa la maggioranza degli interes-
sati;

consIderato che un ulteriore ritardo
non consentirebbe a molti il godimento del-
le benemerenze e dei diritti acquisiti,

si chiede se non ritengano opportuno
dare disposizioni perchè siano sollecitamen-
te distribuiti gli attestati di benemerenza
e sia disposta !'immediata corresponsione
dell'assegno vitalizio (int. scr. - 1118)

MANNIRONI ~ Al Ministro dei traspor-
ti e dell' aviazione civile. ~ Per sapere a
quale punto si trovi attualmente la pratica
relativa al passaggio a livello situato nel-
l'interno dell'abitato di Olbia.

Detta pratica, pur essendo in trattazione
da oltre dieci anni, durante i quali si pre-
pararono progetti di soluzione da parte del
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comune e si effiettuarono visite, incontri e

discussioni tra i tecnici delle Ferrovie dello
Stato, dell'ANAS, della Cassa per il Mezzo~
giorno e del Genio civile, non è mai giunta
ad una fase conclusiva.

Tale situazione di incertezza e di vana
attesa ha arrecato ed arreca ancora gra~
vissimo intralcio alla circolazione dei veico~
Ii ed enorme disagio alla popolazione che,
anche recentemente, esasperata, si è ab~
bandonata a clamorose e violente manife~
stazioni di protesta.

L'interrogante ritiene che solo la volon~
tà politica dell'Amministrazione ferroviaria
può risolvere l'annoso problema che, se
pur presenta difficoltà di carattere tecnico,

non può considerarsi insolubile e insupera~
bile. Non si può pretendere che esso sia ri~
salto con le limitate possibilità del comu~
ne che, pur avendo il massimo mteresse
per l'aspetto urbanistico, non può subire,

oltre un certo limite, la servitù della fer~
rOVla, la quale, proprio in quel tratto che
attraversa l'abitato e che costituisce la fa~

se terminale della rete, ha, a sua volta,
grande necessità di eliminare ogni possi~

bile intralcio alla circolazione dei treni,
anche m vista del crescente traffico deri~
vanie daDe mtensificate corse dei traghetti
e dal movimento dei porti di Olbia e Gol~
far anci.

Il problema indubbiamente è più ferro~
viario che stradale e urbanistico: perciò

T'Amministrazione ferroviaria lo dovrà con~
siderare con particolare impegno ed inte~
resse, come problema quasi esclusivamente
suo, anche ai fini della spesa, come ha fat~

to per altri centri urbani della Penisola.
(int. SCL ~ 1119)

Ordine del g,iorno
per le sedute di martedì 28 gennaio 1969

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi domani, martedì 28 gennaio, in
due sedute pubbliche, .Ja prima alle ore 9,30

e la seconda alle ore 17, con il segut'n te
ordine del giorno:

I Segmto della discussione delle mozioni
nn. 5, 11, 16, 17, 18 e dello svolgimento
della interpellanza n. 58, sui problemi dcl~
l'economia montana.

II. SegUJto della discussione del disegno di
legge:

ConverSIOne m legge del decreto~legge
18 dicembre 1968, n. 1234, recante norme
relative alla mtegrazione di prezzo per
taluni prodotti agricoli (381).

III. Seguito della discussione delle mozioni
nn. 7, 10, 12, 14, 15, dello svolgimento
delle mterpellanze nn. 24, 50, 73, 77 e delle
interrogazioni nn. 81 e 113, sui problemi
dell'amministrazione della giustizia.

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. Modificazione dell'artIcolo 389 del
Codice di procedura penale (41O~Urgenza).

2. A!pprovazione ed esecuzione dell'Ac~
cordo tra l'Italia e la Francia relativo alle
questioni doganali e fiscali per la gestione
del traforo stradale del Monte Bianco,
concluso a Parigi il 7 febbraio 1967 (148).

3. A!desione al Protocollo per una nuo~
va proroga dell'accordo internazionale del
grano 1962 adottato a Washington il15
maggio 1967 e sua esecuzione (149).

4. Ratifica ed esecuzione del Protocollo
per la riconduzione dell'Accordo interna-
zionale sull'olio d'oliva del 1963 adottato
a Ginevra Il 30 marzo 1967 (150).

5. CODIGNOLA ed altri. ~ Condono di
sanZIOIll dIsciplinari connesse con agita-
zIOni politIche, sindacali e studentesche
(24~Urgenza).

6. ZANNIER e BURTULO. ~ Proroga
del termine previsto dalla legge 16 dicem~
bre 1961, n. 1525, relativa alle agevola~
zIOni tributarie a favore degli stabilimenti
mdustriali del territorio de] comune di
Monfalcone e del territorio della zona
portuale Aussa~Corno in provincia di Udi~
ne (29).
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MOZIONI AL PRIMO PUNTO DELL'ORDINE DEL

GIORNO:

VERONESI, BALBO BERGAMASCO,
BIAGGI, BOSSO, FINIZZI, MASSOBRIO,
PREMOLI. ~ Il Senato,

in considerazione della primaria impor~
tanza che il problema della montagna e con
esso i collegati problemi della collina hanno
non solo per l'economia agricola naziona~
le, ma per tutta la vita del Paese nei suoi
aspetti civili e sociali;

tenuto conto che con il 31 dicembre
1968, con lo scadere della nota proroga della
legislazione sulla montanga ~ legislazione
che dal 1952 è diventata una costante della
nostra politica agraria ~ verrà a trovarsi
legislativamente scoperto un settore deter~
minante, per estensione territoriale e inte~

. ressi collegati, della vita del Paese;
avuto riguardo al fatto che, per effetto

specialmente del massiccio esodo rurale, i
terreni classificati di conina, particolarmen~
te quelli di media ed alta collina di tutta
la dorsale appenninica, debbono ritenersi
assimilabili, da un punto di vista tecnico,
economico e sociale, ai territori montani
veri e propri,

impegna il Governo perchè, con proce~
dura di assoluta urgenza, voglia rendere no~
ti al Parlamento i suoi intendimenti:

m matena di politica della montagna e
della collina e di politica forestale, ed anco~
ra sulle nuove e diverse azioni che intende
svolgere senza che siano pregiudicate le li~
nee di intervento che sono state portate
avanti, nei settori sopra richiamati, in que~
sto ultimo ventennio;

sulle osservazioni avanzate da tecnici,
anche ministeriali, circa i pericoli, specie
nel settore della difesa idraulica del nostro
territorio, della eventua,le regionalizzazione
della politica forestale nella prospettiva del~
la creazione dene regioni a statuto oI1dinario;

sulla urgente ed indilazionabile presen~
tazione al Parlamento della proposta di ,leg~
ge per i nuovi provvedimenti per la monta~
gna come elaborati, sin dalla fine del 1967,
dalla apposita Commissione ministeriale che
ne ha resi noti i punti essenziali alla stampa;

sull'adozIOne che pare ormai necessa~
na, con la formula del decreto~legge, di una
ultenore proroga semestrale delle norme vi~
genti in materia di legislazione montana e
forestale;

sull'estensione ai territori di media ed
alta collina, specie dalla dorsale appennini~
ca, dI quelle provvidenze della legge sulla
montagna ad essi estensibili sulla base del~
le mutate condizioni verificatesi ed ora esi~
stenti in dettI territori;

sulla maggiore incentivazione, in virtù
degli stanziamenti ordinan e straordinari di
bilancio e delle particolari legislazioni spe-
ciali, SIa della riforestazione di zone a voca~
zione boschiva, sia della creazione e del po~
tenziamento di idonee aziende silvo~pastora~
li a prevalente indirizzo zoo tecnico, nonchè
di ogni possibile vocazione delle zone inte~
ressate per attività legate ai settori della pe~
sca, della caccia e del turismo. (moz. ~ 5)

ZANNIER, ROSSI DORIA, DINDO, AR~
NONE, CIPELLINI, BUZIO, IANNELLI,
FOSSA. ~ Il Senato,

considerato lo straordinario rilievo che
ai problemi della montagna hanno nuova-
mente conferito i disastrosi eventi alluvio~
nali degli ultimI anm, nonchè l'accentuato
esodo, che ancor più profondamente ha
scardinato l'assetto tradizionale della sua
economIa;

considerato che al 31 dicembre 1968 è
venuta a scadere la legge 18 gennaio 1968,
n. 13, che prorogava quella della montagna
del 25 luglIo 1952, n. 991 e che, di conse~
guenza, l'intera materia, finora considerata
da quella legge, resta priva di regolazione
legislativa e della possibilità di organici in~
terventi pubblici;

considerato che d'altra parte, non è an~
cara andato in porto il disegno di legge re~
lativo alla elaborazione ed approvazione di
nuovi provvedimenti, per il cui studio era
stata a suo tempo costituita apposita Com~
missione ministeriale;

considerato, infine, che le conclusioni e
proposte di quella Commissione, anche se
utili e meritevoli di attenta considerazione,
non sembrano aver tenuto adeguato conto
della mutata situazione creata in quasi tutte
le zone montane dall'imponente esodo e dal
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crescente abbandono delle tradizionali uti~
lizzazioni del suolo e delle tradizionali atti-
vità economiche,

impegna il Governo:

a prorogare ancora per un anno la legge
scaduta, onde evitare un pericoloso vuoto
legislativo ed assicurare con tutta urgenza
un'adeguata copertura di spesa per un im-
mediato piano di interventi in favore dei ter-
ritori montani e consentire la ponderata ela- ,

borazione di una nuova legge meglio rispon~
dente ai tre coordinati fini della difesa del
suolo, del razionale riassetto della utilizza~
zione delle risorse e della ricostruzione, nel-
la montagna, di una economia diversa da ,
quella tradizionale da realizzarsi con mag-
giori incentivazioni di quelle attuali;

a trasmettere al più presto al Parlamen-
to le risultanze e le proposte della Commis-
sione interministeriale sui problemi della
d~fesa del suolo, costituita or sono due anni,
onde il Parlamento possa varare una legge
organica con la quale tutte le zone montane,
pedemontane e di alta collina abbiano un
adeguato trattamento da parte dello Stato,
con regolari stanziamenti e continuità della
azione nel tempo, al fine della conserva~
zione del suolo e della attuazione di quelle
opere infrastrutturali e dei servizi indispen-
sa-bili a promuovere un possibile coordinato
sviluppo dell'economia montana, secondo
organici piani comprensoriali. (moz. - 11)

COLOMBI, CHIAROMONTE,POERIO,
COMPAiGNONI, LUSOLI, CIPOLLA, BENE-
DETTI, PIRASTU, PEGORARO, MAGNO,
DEL PACE, MORANINO GUANTI, CAVAL-
LI, ANTONINI, TOMASUCCI, MAMMUCA-
RI, ILLUMINATI, SOTGIU, SEMA, ARGI~
ROFFI, TROPEANO, LUGNANO. ~ Il Se-
nato,

considerato che la mancanza di una po~
litica organica per la montanga è alla base
del dissesto idrogeologico del Paese ed è al~
l'origine deIle sciagure che, con tanta fre~
quenza, hanno colpito in questi ultimi anni
pressochè tutte le regioni d'Italia, dalla Ca-
labria al Veneto dalla Campania alla Tosca-
na ed al Piemonte;

constatato che per tali motivi l'assetto
del territorio, la sistemazione idraulica e la

difesa del suolo per bacino idrografico deb-
bono assumere carattere di priorità;

ntenuto che la scadenza, avvenuta il 31
dicembre 1968, della legge~ponte sulla mon-
tagna, del18 gennaio 1968, n. 13, ha determi-
nato un vuoto legislativo e che tutte le leggi
susseguitesi nel tempo hanno portato ad
interventi soltanto frammentari ed episodi~
ci, vuoi per il dannoso sovrapporsi di enti e
di istituti, vuoi per le interferenze di interes-
SI privati in organismi come i consorzi di
bonifica,

impegna il Governo:

1) a sanare immediatamente la caren-
za legislativa e ad intervenire perchè gli stan-
ziamenti previsti nei vari bilanci vengano
effettivamente impiegati anche attraverso
gli enti locali, gli enti di sviluppo, eccetera;

2) a convocare entro la prossima pri~
mavera, in ottemperanza al voto solenne
espresso in occasione del dibattito in Parla~
mento sulle alluvioni che colpirono Firenze
e la Toscana, una «Conferenza nazionale
per la difesa e la sistemazione idrogeologica
del suolo}} chiamando a collaborare, alla
preparazione della Conferenza stessa, le re-
gioni, le provincie, i comuni e le organizza-
zioni sindacali, per pervenire, sulla base de-
gli studi e delle indagini già largamente ef-
fettuati negli scorso anni, ad una valutazio-
ne organica delle scelte di politica econo-
mica da compiere per avviare una nuova
politica in questo campo e per giungere an-
che alla predisposizione di un nuovo testo
delle leggi sulle acque e sugli impianti idro-
elettrici, nonchè alle riforme necessarie de-
gli strumenti di intervento per la monta-
gna e per la sistemazione idrogeologica,
nella salvaguardia e nell'accrescimento dei
poteri e delle autonomie degli enti locali.
(moz.-16)

LI VIGNI, VALORI, DI PRISCO, ALBA~
RELLO, CUCCU, FILIPPA, MASOIA:LE,
MENCHINELLI, NALDI1\JI, PELLICANO',
PREZIOSI, RAIA, TOMASSINI. ~ Il Senato,

considerato il permanere, nelle zone di
montagna, di situazioni di particolare arre-
tratezza che per il loro solo sussistere con-
fermano il fallimento di un modulo di svi-
luppo che è stato tradizionalmente basato
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sulla realizzaziane di infrastrutture di servi~
zia accampagnate dall'incentivaziane pri.
vatistica;

cansiderata che l'avvenuta scadenza
dell'ultima praraga alla legge ariginaria per
la mantagna n. 991 del 25 luglio. 1952, basa~
ta su un tipo. di scelte dimastratesi insuffi~
cienti, permette alle farze palitiche di veri~
ficare la passibilità di aprire, per la manta~
gna, un discarsa nuava che, ravescianda i
termini della questiane, panga finalmente al
centro di agni prablema l'uama che vive in
mantanga, can la sua persanalità da difen~
dere e can i suoi tradizianali prablemi an~
cara da risalvere;

respingendo., di fronte alle gravi cala~
mità che periadicamente calpiscana il Pae~
se, l'illusiane che ad esse si passa avviare
can un riassetto. della mantagna in ftmzia~
ne della difesa del sua la al piana e che pre~
scinda dalla necessità di un insediamento.
umana attiva e valida in mantagna,

impegna il Gaverna a rendere nati al
Parlamenta i propri intendimenti e in par~
ticalare:

ad affermare la necessità di creare va~
lidi strumenti; autenticamente demacratici,
per una nuava palitica in mantagna. È an~
che da questa punta di vista indilazianabile
la creaziane delle Regiani a statuto. ardina~
ria, la determinazione di effettive autana~
mie per gli Enti lacali, la creaziane genera~
lizzata dei Cansigli di valle intesi came
espressiane abbligataria dei camuni di una
zana amogenea e quindi carne unità mini~
ma territariale di pragrammaziane e come
ente gestare della sviluppa econamica e
saciale del proprio territorio.;

ad assicurare. superando agni setto~
rialismo, la soluzione degli antichi problemi
ecanamici e sociali della mantagna secondo
un mDdulo generale di sviluppo equilibrata
del Paese che, respingendo la IDgica capita~
listica del profitto. parti in primo piano i
bisogni della callettività nazionale;

ad affrontare i prDblemi dell'agricol~
tura montana partendo dalla considerazione
che il discorso dell'azienda efficiente e vita~
le può in quelle zone significare, alla stato
attuale delle CDse, sDlo ulteriori difficoltà
per i lavoratari e che problemi quali quello
della proprietà della terra da parte dei la~

voratori e dell'associazionismo da promua~
vere con particolare pubblica impegno, ur~
genti per !'intero Paese, a maggior ragione
la sano per l'ecanomia montana;

ad assicurare un particalare interven~
to pubblico per l'assunzione in queste zane
di iniziative di industrializzazione, anche
sotto. l'aspetta del decentramentD dalle zone
di pianura particalarmente cangestianate
e della corri spandente necessità di atten~
zione a prDblemi quali quella della crea~
ziane di valida mano d'opera industriale e
delle fanti di energia;

a garantire per il turismo una incen~
tlvazione capillare che non sia fine a se stes~
sa, ma sia vista nel quadra di interventi
pubblici per attrezzature collettive e di una
piÙ avanzata arganizazziane saciale del tem~
po. libera;

ad affrantare l'improcrastinabile ne~
cessità del riassetto. idrogealogica del suolo
nazionale seconda studi salleciti e piani or~
ganici che leghino indissolubilmente questi
prablemi alJa soluzione dei problemi saciali
delle zane di mDntagna. (moz. ~ 17)

MAZZOLI, SEGNANA, ZACCARI, DALVIT,
NOE', SCARDA>CCIONE, DE VITO, BURTU~
LO, VENTURI, TORELLI. ~ Il Senato.,

preso atto dell'avvenuta scadenza al 31
dicembre 1968 dei finanziamenti disposti
con la legge del 18 gennaio 1968, n. 13, per
i territari montani;

considerato che tra gli impegni pro~
grammatici del Governa, ribaditi anche dal
Presidente del Consiglia nella risposta al di~
battito tenutosi al Senato, si afferma di vo~
lere «lo sviluppo di un'ecanomia collinare
e montana realistica e per la quale, in par~
ticolare, si dovranno. predisporre provvi~
denze adeguate che tengano conto dell'ar~
mai quindicennale esperienza della legisla~
zione per la montagna»;

ricordata l'avvenuta presentaziane, per
iniziativa dei senatari Mazzoli ed altri, del
disegna di legge n. 406, «Autorizzaziane di
spesa per l'attuazione di pravvidenze a fa~
vore dei territori montani », presentato al
fine di garantire la continuità dei finanzia~
menti a favore della montagna,

impegna il Governa a presentare al più
presta al Parlamenta un disegna di legge a
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favore dei territori montani adeguato alle
realtà e alle esigenze che si sono venute ma-
turando nei territori medesimi ed alle con-
seguenti aspettative delle popolazioni inte-
ressate.

Tale disegno di legge dovrà, tra l'altro,
prevedere le iniziative necessarie per valo-
rizzare l'economia delle zone montane, sti-
molare le attività produttive, suscitare pos-
sibilità di lavoro, agevolare l'esecuzione di
opere pubbliche di interesse degli Enti lo-
cali, promuovere l'utilizzazione di tutte le
risorse e !'impegno di tutte le energie, anche
latenti e potenziali, ai fini dello sviluppo
sociale ed economico dell'ambiente, realiz-
zare condizioni di vita più umane e civili
per le popolazioni

In relazione a tali scopi, il disegno di
legge dovrà avere carattere organico, nonchè
adeguati finanziamenti, proporzionati alla
gravità ed alla importanza dei problemi da
affrontare e da ris0lvere, con stanziamenti
pluriennali, garantiti almeno per un quin-
quennio. (moz, - 18)

INTERPELLANZA AL PRIMO PUNTO DELL'ORDINE

DEL GIORNO:

GRIMALDI, FRANZA. ~ Al Ministro del-

l'agricoltura e delle foreste. ~ Per cono-
scere:

quali urgentissimi provvedimenti in-
tende adottare in vista della scadenza, al 31
dicembre 1968, della legge 18 gennaio 1968,
n. 13, recante «AutoJ1izzazione di spesa per
l'attuazione di provvidenze in favore dei
territori montani »;

quali sono gli orientamenti del Gover-
no sulla presentazione o meno di una legge
per la montagna della quale si è occupata
largamente la stampa e sulla quale non sono
mancate dichiarazioni ufficiali di membri del
Governo;

se non ritenga necessario, ad evitare
che pOSSa ripetersi la grave lacuna già ve-
rificatasi in passato, provvedere, anche a
mezzo di decreto~legge, a: prorogare la ci-
tata legge n. 13, tenendo conto degli studi
e delle proposte fatti dall'apposita Commis-
sione ministeriale e delle attese delle papa.

lazioni che vivono neUe zone montane e che
aspettano dall'intervento dello Stato indica-
zioni e incentivazioni indispensabili aHa so-
pravvivenza delle loro attività economiche.
(interp. - 58)

MOZIONI AL TERZO PUNTO DELL'ORDINE DEL

GIORNO:

BANFI, ARNONE, ALBERTINI, CODI~
GNOLA, MANCINI, FORMICA, ROSSI DO-
RIA, IANNELLI, ZUCCALA'. ~ II Senato,

considerato il gravissimo stato di crisi
111cui, da tempo, si trova il settore dell'Am-
ministrazione della giustizia, denunciato in
convegni di studio, daUa stampa e da ogni
altro mezzo di informazione;

preso atto che sono in corso nel Paese
agitazioni di tuttè le categorie di operatori
della giustizia che rischiano di paralizzare
un settore così vitale delle libere istituzioni
democra tiche,

delibera:

I) di mvitare ill Ministro di grazia e
giustizia a presentare al Senato una relazio-
ne sullo stato onganizzativo dell'Amministra.
zione della giustizia con la speciifìcazione,
per ogni sede giudiziaria, del numero di ma.
gistrati e cancellieri in organico, di quelli
effettiva:mente assegnati e di quelli presenti
in sede, nonchè del carico giudiziario per
ogni sede giudiziaria;

2) di invitare lo stesso Minilstro a
prendere provvedimenti amministrativi im-
mediati per affrontare i problemi più ur-
genti. (moz. . 7)

FINIZZI, ARENA, BERGAMASCO, PA-

LuMB0' VERONESI, BIAGGI, BONALDI,
D'ANDREA, BaSSO. ~ Il Senato,

considerata la grave situazione in cui
versa l'amministrazione della giustizia in
Italia, la cui crisi è stata di recente sottoli.
neata dall Procuratore generale presso la Cor-
te di cassazione e dai Procuratori generali
delle Corti di appello nei discorsi tenuti in
occasione della inaugurazione dell'anno giu-
diziario, nonchè da numerosi ordini del gior-
no approvati dalrle assemblee degli Ordini
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forensi e da manifestazioni di privati citta-
dini intese a sollecitare un più fattivo inte-
r,essamento degli organi competenti per tale
primario settore della Pubblica Amministra-
zione;

rilevata la urgente ed improrogabile ne-
cessità di risolvere sollecitamente in modo
organico e completo i numerosi e gravi pro-
blemi che impediscono che l'amministrazio-
ne della giustizia sia pronta ed efficiente,
provocando con ciò un senso di sfiducia e
disagi non indifferenti ai cittadini ed a quan-
ti operano nelfAmministrazione,

impegna il Governo a farsi promotore
delle iniziative necessarie a risolvere con sol-
lecitudine i problemi del funzionamento
della giustizia ed in particolare ad adottare
senza indugio:

a) la ristruttumzione delle sedi giudi-

ziarie fatta in modo da tener conto delle
mutate esigenze della popolazione in rela-
zione al suo sviluppo economico e sociale;

b) l'3Jdeguamento del numero dei ma-
gIstrati, dei canoellieri e del persona1le ausi-
liario alle effettive esigenze dei distretti giu-
diziari;

c) la riduzione delle 'spese processuali
e dei relativi oneri fiscali in modo da consen-
tire a tutti i cittadini di ottenere senza sa-
crifici la tutela dei loro diritti;

d) l'adeguamento dei locali e dei ser-
vizi tecnici in relazione alLe necessità di una
giustizia moderna e non anacronistica;

e) l'istituzione dei tribunali ammini-
strativi locali. (moz. - 10)

TOMASSINI, VALORI, DI PRISCO, AL-
BARELLO, MASCIALE, CUCCU, FILIPPA,
LI VIGNI, MENCHINELLJ, NALDINI, PEL-
LICANO', PREZIOSI, RAIA. ~ Il Senato,

ritenuto che la causa della crisi della
giustizia è da rivvisarsi nella conservazione
di un ordinamento giuridico in contrasto
con l'attuale condizione dello sviluppo so-
ciale e degli interessi generali voluta dalla
classe al potere a chiari lfinirepressivi e
autoritari e a garanzia dell'assetto economi-
co della società;

ritenuto che tale crisi si manifesta nel-
le nOllme sostanzialli e in quelle processuali,
nonchè nel costo e nelle arretrate ed antide-

mocratiche strutture della giustizia, ed è
stata denunciata clamorosamente nelle ulti-
me settimane in tutta Italia da m3Jgistrati,
avvocati, cancellieri ed altri 3Jusiliari della
giustizia, nonchè da cittadini danneggiati
dall'attuale stato di cose;

ritenuto che il Governo non ha finora
provveduto nè attualmente provvede a di-
sporre e a proporre soluzioni effetti,ve, tal-
chè le stesse norme costituzionali sono ri-
maste inattuate anche per questa parte,
mentre urge provvedere radicalmente,

impegna il Governo a sottoporre al più
presto al Parlamento una precisa relazione
sullo stato attuale dei problemi, allo scopo
di pervenire a soluzioni improntate al fine
di rendere l'esercizio della giustizia demo-
cratico ed accessibile a tutti e in partico-
lare Ispirate ai seguenti prin!CÌpi:

a) adeguamento delle leggi penali e
di pubblica sicurezza al principio deNa tute-
la dei diritti del cittadino in luogo dell'asso-
luta tutela della proprietà e dei pubblici
poteri, nonchè della persecuzione di posi-

ziOll'i e attività costituzionalmente garantite,
ma sgradite alla classe dominante;

b) adeguamento deUa legge civile alla
tutela prioritaria dei diritti dei lavoratori e
dei diritti pubblici e privati nella famiglia e
nei rapporti economici, in conformità alle
attuali esigenze della società;

c) garanzia di una giustizia cirvile ra-
pida e gratuita, in particolare per le contro-
versie del lavoro, e di una giustizia penale
realizzata attraverso il processo accusato-
rio, la parità tra accusa e di£esa, la tutela
della hbertà personale, la certezza di ade-
guata difesa per tutti;

d) riforma democratica dell'ordina-
mento giudiziario e dei suoi organi di auto-
governo, fondata sull'egu3Jglianza dei magi-
strati al di fuori di ogni vincolo gerarchico,
in qualsiasi £unzione. (moz. - 12)

TERRACINI, MARIS, PETRONE, TEDE-
SCO Giglia, TROPEANO, LUGNANO, MAC-
CARRONE Pietro, GIANQUINTO, PERNA,
D'ANGELOSANTE, VENANZI. ~ Il Senato,

convinto che ogni ulteriore attesa nel-
l'affrontare e risolvere i gravissimi, premen-
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ti problemi deU'Amministrazione del:la giu-
stizia, ormai ridotta, per inveterata e col~
pevole incuria, a condizione non più tolle~
rabile in una civile e democratica convi~
venza di popolo, costituirebbe fonte di allar~
manti processi degenerativi d'ondine mora~
le e sociale nel Paese;

ritenuto che ciò sia essenzialmente con~
seguenza della mancata attuazione della
Costituzione e della conservazione ostinata
di strutture e leggi risalenti ai tempi pre~
repubblicani e fascisti, dei quali portano
l1etta !'impronta ed espHcita l'ispirazione;

constatato che il dilagante discredito
delle istituzioni, nel campo specifico, insor~
ge anche dal mancato accoglimento delle
fondate e ripetute sollecitazioni avanzate,
con particolare conoscenza di causa e vali~
dissime argomentazioni, da tutti gli opera~
tori della giustizia, confortati dall'aJppoggio
della totalità dei cittadini;

riservata ogni maggiore iniziativa di ri~
torma in connes,sione con il non più pro~
crastinabile rinnovamento di tutta intera
l'Amministrazione dello Stato nelle sue va~
rie articolazioni;

consapevole delle proprie responsabi~
lità e deciso a farvi prontamente fronte,

indica nei punti oltre elencati le mate~
rie per le quali urge legislativamente prov~
vedere, av'valendosi allo scopo dell'ampio
materiale di indagini, elaborazioni e propo~
ste, sia raccolto dalle commissioni ufficial~
mente insediate e operanti nel corso degli
ultimi 20 anni, sia offerto dalle associazioni
qualificate, nonchè da singoli studiosi ed
esperti:

1) un nuovo ordinamento giudiziario
che attui gli indirizzi democratici e costitu~
zionali rappresentati dal giudice dettivo,
dal giudice monocratko, dal ridimensiona~
mento dei collegi della Corte d'appello e
della Corte di cassazione, dal ripristino del~
la giuria popolare nei giudizi avanti le Corti
di assise e dalla ristrutturazione, con ade~
guati organici, dei Tribunali per minorenni;

2) la dfol'ma dei codici, con la piena
attuazione del sistema aocusatorio nel pro-
cesso penale, la riforma della legge di pub~
blica sicurezza e l'istituzione, anche in osseo

quio alla sentenza della Corte costituziona-
le, di organi di giustizia amministrativa che
non siano giudici speciali;

3) la r1forma del processo del lavoro e
del diritto di famiglia;

4) la defiscalizzazione del processo ci~
vile e del processo penale, massimamente
per quanto attiene alle controversie che de~
rivano dai rapporti di lavoro e di famiglia;

5) !'istituzione di un servizio di assi~

stenza legale inteso come servizio sociale;
6) la riforma dell'ordinamento rpeniten~

ziario e delle leggi di prevenzione della de~
linquenza minorile;

7) l'adeguamento al numero dei magi~
strati ed all'accresciuto carico giudiziario
del cancellieri, dei segretari, del personale
del servizio sociale, dei dattilografi, degli
ufficiali giudiziari, nonchè dell'attrezzatura
tecnica degli uffici e delle aule. (moz. ~ 14)

BETTIOL, COPPOLA, TESAURO, GIRAU~
DO, MANNIRONI, FOLLIERI, BERNARDI~
NETTI, VENTURI, TORELLI. ~ Il Senato,

consIderate le cause vaste e profonde
del disservizio e dello stato di crisi in cui
versa l'Amministrazione della giustizia, che
rischiano di scuotere la fiducia dei cittadini
e il prestigio della Magistratura, suprema
garanzia del diritto;

considerato che la base e la premessa
per la soluzione della crisi sono costituite
dalla esigenza indilazionabi1le di adeguamen~
to delle leggi fondamentali dello Stato ai
princìpi costituzionali, da una sollecita ri~
forma'dell'ordinamento giudiziario e dell'or~
dinamento professionale forense, da una più
idonea ndistribuzione territoriale delle sedi
degli ufbci giudiziari, da un aumento degli
organici del personale esecutivo, nonchè dal~
l'apprestamento e potenziamento di attrez~
zature immobiliari e mobiliari, richieste dal~
le esigenze moderne e dalla funzionale or~
ganizzazione degli uffici, unitamente alla in~
troduzione di strumenti legislativi che eli~
mmino eccessi di fiscaHsmo e che rendano
meno costoso, per i meno abbienti, il ricorso
alla giustizia,

invita il Ministro di grazia e giustizia
a farsene promotore. (moz. 15)
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INTERPELLANZE AL TERZ'O PUNTa DELL'ORDINE

DEL Gl'ORNO:

NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSA~
NICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIO~
RENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO,
PJCARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI.

~ Al Presidente del Consiglio dei ministri
ed al Ministro di grazia e giustizia. ~ Can

riferimenta alle comunicaziani del Gaverna
in merita al prapasita di « sattaporre ad una
radicale innavaziane il patere di propasta
della grazia» per « abbandanare alcuni cri-
teri superati e nan compatibili can una can~
ceziane demacratica e maderna dell'esecu-
ziane della pena »,

si interpellana il Presidente del Cansiglia
dei ministri ed il Ministro di grazia e gilJlsti~
zia (a parte la legittimaziane dell'inaltro del-
la grazia ad opera dei direttari degli istituti
di pena) per canascere:

1) quante domande di grazia sana state
accalte dal gennaia 1964 al luglia 1968;

2) se nan ritengana che la pratica della
grazia, usata carne metoda castante, nan si
trasfarmi in uno strumenta di Gaverna, di-
scriminataria e nan certa ispirata alle alte
finalità dell'istituta di giustizia sastanziale
e umana nel casa cancreta;

3) :se nan ritengana che debba essere
riaffermata categaricamente, cioè can farza
cagente e perentariamente candizianante, la
esigenza del perdana delle parti lese, ciaè
delle vittime dei delitti, del risarcimenta del
danna m'Orale e materiale scaturente dal de-
litta, del ravvedimenta, della parziale espia-
ziane della pena, per evitare il ripetersi di
recenti scancertanti episadi di vialazione ~

da parte del Ministra guardasigilli can l'inal~
tro di provvedimenti di clemenza ~ delle

n'Orme di legge paste a tutela dell'istituta e
della sacietà 'Offesa. (intenp. ~ 24)

ARNONE. ~ Al Ministro di grazia e giu~
stida. ~ Per sapere:

se ritiene campatibile can le esigenze
di un efficiente sistema giudiziaria la gra-
ve situaziane determinatasi nelle Preture di
Caltanissetta, Gela e Mazzarina e nell'Ufficia

unica natifiche ed esecuziani, le cui disfun-
ziani, da tempa segnalate ad 'Opera della
lacale classe farense, hanna costretta que~
st'ultima ~ di fronte al più assoluto disin-
teresse degli organi campetenti ~ ad aste~

nersi dalle udienze in segna di protesta;
se nan ritiene che l'indicata situazione

sia stata ulteriormente aggravata dalla re-
visione deHe piante avganiche cancernenti
la Carte d'appella, la Procura generale, il
Tribunale, la Procura della Repubblica e
la Pretura di Caltanissetta, revisione che
ha comportata la riduziane dei magistrati
assegnati a tali organi;

se nan ritiene altresì che la predetta re~
visiane, altre ad essere del tutta inappor-
tuna, nan sia al1!che gravemente viziata per
mativi di legittimità, avendala disposta il
Gaverna can prapria pravvedimenta suc~
cessivamente alla scadenza della delega can~
feritagli in materia dal Parlamenta;

se, di canseguenza, nan ritiene di adat-
tare con la massima urgenza tutte le inizia-
tive di sua campetenza per la revoca di tale
revisiane e per la eliminaziane delle disfun~
ziani determinatesi nelle sapraindicate Pre~
ture, restituenda casì la necessaria dignità
al hvaro di quanti, can abnegaziane e sa-
cri,ficia, si dedicana alla amministraziane
della giustizia. (interp. - 50)

NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSA~
NICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, GRI-
MALDI, LATANZA, PICARDO, TANUCCI
NANNINI, TURCHI. ~ Al Presidente del
Cansiglio dei ministri ed al Ministro di gra~
Zia e giustizia. ~ Con riferimenta alla crisi
della giustizia e aHa esigenza di saLuziani
radicali e globali, can rigetta di interventi
parziali che partana sala incertezza del di~
ritta e diffarmità interpretative;

can riferimenta ai cantinui interventi
della Carte castituzianale che, di fronte al.
!'immabilisma carente e 'calpevale del Par-
lamenta, producona vuati legislativi che
creana prablemi di interpretaziane sistema~
tica da parte delle Pracure generali castret~
te a supplire can circalari a carenze legi-
slative,

per canascere quali pravvedimenti in~
tendana prendere per creare un' Amministra-
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zione giudiziaria che possa svolgere la sua
funzione con celerità e prestigio, venendo
incontro alle elementari esigen2Je della co~
munità nazionale, e per riportare fiducia nel
Parlamento e negli organi del Potere gjudi~
ziario. (interp. ~ 73)

GALANTE GARRONE, PARRI, CORRAO,
MARULLO. ~ Al Mimstro di grazia e glusti~
Zia. ~ SUilla situazione attuale della giustizia
in Italia.

In particolare, si desidera conoscere:

l) se e quali disegni di legge, oltre quel-
]i già presentati al Parlamento, siano allo

studio del suo Dicastero in merito alla ri-
forma dei codici, dell' ordinamento giudizia-
rio e dell'ordinamento penitenziario;

2) quale sia l'attuale situazIone del co-
siddetto «organico}} della Magistratura,
specie di quella giudicante; in concreto,
quanti siano i magistrati destinati all'effet-
tivo esercizio dell'attività giudiziaria (e co-
me ripartiti per sedi, e con quale « carico )}

rispettivo di lavoro) e quanti i magistrati a
tale attività sottratti perchè destinati allo
esercizio di attività amministrative presso
i vari Ministeri o presso altri organi (anche
in tale ipotesi con specifica indicazione dei
dati relativi); se per l'esame di tale situa-
zione e per lo studio di ogni adeguata mi-
sura per il miglioramento della situazione
stessa siani stati adottati o siano all'esame
collegamenti continui e assidui fra il Mini-
stem di grazia e giustizia e il Consiglio su-
periore della Magistratura;

3) quali provvedimenti di carattere ur-
gente si intende adottare per adeguare alle
reali necessità gli organici del personale de-
gli uffici giudiziari e per ammodernare le
attrezzature di questi ultimi;

4) se e quali studi siano stati iniziati o
siano previsti al fine di adeguare la legisla-
zione tuttora vigente ai precetti della Costi-
tuzione e alle decisioni della Corte costitu-
zionale;

5) se e quali provvedimenti, oltre al di-
segno di legge relativo alla difesa dei non
abbienti, siano allo studio al fine di assicu-
rare a tutti i cittadini, qualunque sia la 10-

ro condizione economica, l'effettiva tutela
della legge e il concreto e sollecito ricono~
scimento dei loro diritti;

6) se e come si pensi di rinnovare so-
stanzialmente !'istituto del difensore d'uf-
ficio nei procedimenti penali;

7) se e come si intenda rinnovare,
ampliandone i compiti, l'arcaica istituzione
dei giudici conciliatori, sostituendola con al-
tra organizzazione di « giudici di pace}} de-
stinati, nelle controversie civili e penali di
più limitata portata, ad applicare la legge;

8) se e quali provvedimenti siano stati
adottati o siano allo studio per attrarre ver-
so l'esercizio della Magistratura i giovani
più preparati, superando ogni oggettivo li-
mite derivante dalla provenienza di classe;

9) se e quali collegamenti siano stati
adottati o siano all'esame fra il suo Dica-
stero e gli Ordini forensi, per un più ampio
e penetrante esame della situazione sotto
tutli i profili e per una conseguentemente
più valida e meditata soluzione dei proble-

I mi della giustizia in Italia.

E ferma convinzione degli interpellanti
che la soluzione di tali problemi, la cui gra-
vità è rivelata, fra l'altro, da recenti e si-
gnificatIvi episodi, si renda necessaria e ur-
gente e debba rispondere all'esigenza prima-
ria di adeguare tutte le leggi e gli ordina-

I menti ai precetti, troppo a lungo obliterati,
della Costituzione della Repubblica. (interp.
- 77)

INTERROGAZIONI AL TERZO PUNTO DELL' ORDINE

DEL GIORNO:

SEGRETO. ~ Al Ministro di grazia e gIU-

stizia. ~ Per sapere:

se è a conoscenza della grave situazione
in cui versano gli uffici giudiziari del cir-
condario di Sciacca, zona terremotata;

se, in particolare, è a conoscenza che
ad aggravare la stasi dell'attività giudizia-
ria si aggiungono notevoli carenze, tra cui
la mancata sostituzione del giudice Ortola~
ni, trasferito in altra sede; la soppressione
nell'organico della pretura di Sciacca del
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posto di uditore - vice pretore; il trasferi-
mento avvenuto già da tempo del pretore di
Bivona e quello imminente del pretore di
S. Margberita Belice; la mancata assegna-
zione di un segretario alla Procura della Re-
pubblica e di cancellieri alle preture di
S. Margherita, di Ribera e di mvona; la
mancanza di un ufficiale giudiziario e di un
aiutante presso il tribunale di Sciacca; la
mancanza di un ufficiale giudiziario presso
la pretura di Ribera e la pretura di Bivona;

se è a conoscenza, inoltre, che la pre-
tura di S. Margherita Belice non può tene-
re udienze perchè, a prescindere dal già
annunziato trasferimento del pretore e del-
l'avvenuto trasferimento del cancelliere, es-
sa travasi in atto installata in una scomo-
da ed in decorosa baracca priva di telefo-
no e sotto ogni aspetto non confacente al-
la dignità ed all'efficienza di un ufficio giu-
diziario, e che presso la pretura di Bivona
le udienze si tengono in un corridoio del
municipio di pomeriggio e cioè quando que-
sto è sgombro di persone;

per sapere se, in considerazione della
notevole mole pendente presso la pretura
di Sciacca e tutti gli altri uffici giudizia-

l'i del circondario, intenda promuovere pres-
so il Consiglio superiore della magistratura
tutti quegli opportuni provvedimenti atti
ad eliminare gli inconvenienti lamentati.
(int. or. - 81)

AVEZZANO COMES. ~ Ai Ministri di

grazia e giustizia e del lavoro e della pre-
videnza sociale. ~ Per conoscere quali ur-
genti ed adeguati provvedimenti intendo-
no adottare per ovviare al disservizio che
si è venuto a creare neJl'amministrazione
giudiziaria presso diversi tribunali e in
particolare presso quelli di Roma, di Mi-
lano e di Bari, per la lungaggine delle
cause aventi ad oggetto controversie di la-
voro.

In particolare, i giudizi per il riconosci-
mento delle pensioni d'invalidità presso il

tribunale di Roma vengono rinviati ad
udienze collegiali di oltre un anno, men-
tre quelli di trattazione in genere di quat-
tro mesi in quattro mesi. A tutto questo
si aggiungono i ritardi frapposti dai con-
sulenti medici nel deposito delle relazioni
di consulenza nonchè la nomina indiscri-
minata di questi ultimi che vengono da
circa un anno scelti tra medici generici
assolutamente sprovveduti nelle materie
della medicina del lavoro e senza alcun ti-
tolo di spedalizzazione in medicina legale,
talchè tra gli inconvenienti dei rinvii, i ri-
tardi dei consulenti e le deficienze delle
relazioni peritali, il lavoratore ammalato
o invalido, quindi in condizioni fisiche me-
nomate e spesso senza lavoro, per vedersi
riconosciuto il proprio diritto è costretto
ad attendere 5 anni durante i quali, oltre
a restare senza sostentamento, non è am-
messo a fruire dell'assistenza malattia del-
l'INAM.

Si chiede pertanto se non si ravvisi la
necessità:

a) di procedere con urgenza all'aumen-
to degli organici dei giudici destinati alle
sezioni lavoro presso i tribunali più obe-
rati;

b) di richiamare l'attenzione dei presi-
denti dei tribunali sull'importanza umana
e sociale di tali giudizi che meritano, per i
motivi sopra detti, precedenza di tratta-
ZIOne;

c) di costituire presso i tribunali un
aggiornato albo di consulenti medici parti-
colarmente specializzati in medicina del la-
voro scelti tra quelli che hanno .già dato
prova di particolare competenza e di so-
lerzia nel deposito della J:1elazione di con-
sulenza. (int. or. - 113)

La seduta è tolta (ore 21,15).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari


