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Presidenza del Presidente MERZAGORA

p RES I D E N T E . La seduta è aperta
(ore 10).

Si dia lettura del processo verbale.

B O N A F I N I, Segretario, dà lettura
del processo verbale della seduta antimeri~
diana del giorno precedente.

P RES J D E N T E . Non essendovi
osservazioni, il processo verbale è appro~
vato.

Annunzio di disegni di legge
trasmessi dalla Camera dei deputati

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

«Raccolta, conservazione e distribuzione
del sangue umano» (1884).

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

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

Cuzari, Attaguile e Tiberi:

« Modifica dell'articolo 1 della 'legge 1o giu~
gno 1966, n. 416, concernente ;il trasporto
di persone sugH autoveicoli» (1885).

Comunico inoltre che è stato presentato
il seguente disegno di legge dal Consiglio
regionale del Friuli~Venezia Giulia:

«Costituzione della provincia di Porde~

I

none» (1886).

Discussione e approvazione dei rendiconti
delle entrate e delle spese del Senato
per il periodo luglio~dicembre 1964 e
per l'anno finanziario 1965 (Doc. 91 e
107) e del progetto di bilancio interno
del Senato per l'anno finanziario 1966
(Doc. 106)

P RES I D E N T E . L'ordine del giorno
reca la discussione dei rendiconti delle en~
trate e delle spese del Senato per il perio~
do luglio~dicembre 1964 e per l'anno finan~
ziario 1965 e del progetto di bilancio in~
temo del Senato per l'anno finanziario
1966.

Ha facoltà di parlare il senatore questo~
re Lepore.

L E P O RE, Senatore Questore. Ono~
revoli colleghi, veramente la discussione in
merito ai rendiconti delle entrate e delle
spese del Senato per il periodo 10 luglio~31
dicembre 1964 e di tutto l'anno finanziario
1965, nonchè del progetto di bilancio in~
temo del Senato per l'anno finanziario 1966
avrebbe dovuto farsi ai primi dello scorso
luglio, perchè il primo rendiconto venne ap~
provato dal Consiglio di Presidenza in da-
ta 29 ottobre decorso anno, ed i rimanenti
nella seduta del Consiglio di Presidenza del~
1'11 maggio 1966.

Avrebbe dovuto farsi, dico, anche perchè
i detti rendiconti e progetto così approvati,
furono, con zelo lodevole, seguiti dalle re~
lazioni favorevoli presentate alla Presidenza
del Senato in data 16 dicembre 1965 per il
primo rendiconto, e 21 giugno 1966 per i ri-
manenti, dal Presidente della Commissione
finanze e tesoro ~ che, come sanno tutti

i colleghi, ma come, purtroppo, non è ben
conosciuto da molti e dall'opinione pubbli~
ca ~ è, in unione con i Presidenti di tutte
le altre Commissioni permanenti, l'autore~
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volissimo e rigoroso organo di c~ntrollo che
il Senato ~ e solo il Senato ~ ha voluto
darsi a norma dell'articolo 13 del suo Regola~
mento.

Ma, per il carico di lavoro legislativo di
Aula cui si ebbe a sobbarcare il Senato nel~
l'afosissimo ultimo mese di luglio, la cosa
non fu possibile. Ond'è che la discussione
avviene un poco a distanza di tempo dal-
l'ultima tornata del 12 dicembre 1964, nel~
la quale si diede inizio all'applicazione della
riforma apportata nel sistema dei bilanci,
con l'attuazione della parificazione dell'anno
finanziario con l'anno solare.

Premesso ciò e date, quindi, le sei rela~
zioni che precedono gli specchi delle tabelle
dei due bilanci consuntivi del secondo se~
mestre 1964 e dell'anno 1965 e del preventivo
1966 il Collegio dei Questori ~ che resta fe~
dele al suo compito strettamente ammini-
strativo e contabile per non usurpare compe~
tenze che non gli spettano e in campi di
diversa natura ~ non dovrebbe aggiungersi
altro; anche perchè, se non bastassero le il~
lustrazioni di dettaglio per le varie voci e
capitoli di entrata e di spesa fornite al Con~
siglio di Presidenza, ad esse sono di valido
chiarimento le delucidazioni date, con sin~
te tic a chiarezza, scheletrica semplicità e lim~
pida volgarizzazione, dal Presidente della sa
Commissione nel suo compito di superviso-
re dell'operato amministrativo del Senato.

Tuttavia ~ poichè le delucidazioni con~
tenute nelle relazioni del Presidente della
Commissione finanze e tesoro per la Com~
missione dei presidenti, seguono quelle pre~
sentate dai senatori Questori al Consiglio di
Presidenza e da questo approvate ~ è do~

vere del Collegio dei Questori prendere at-
to delle stesse ~ (e lo facciamo con vivo
compiacimento, lieti di essere sì saggiamen~
te controllati) ed aggiungere brevi chiari~
menti.

Ed è bene, perciò, che si sappia:

1) che, nel semestre 1° luglio-31 dicem-
bre 1964, il nostro sforzo per contenere le
spese dei limiti del preventivo (finalità che
non perdiamo mai di vista) fu coronato da
successo. Fu così che ci fu data la possibili~
tà di avere un avanzo che venne versato al

Tesoro come è stato sempre nostro buon co~
stume;

2) non è stato possibile ottenere lo stes-
so esito nell'anno finanziario 1° gennaio-31
dicembre 1965, soprattutto per il nuovo as~
setto dell'indennità parlamentare dovuto al~
la legge 31 ottobre 1965, n. 1261, che ha re-
golato definitivamente la materia, e soprav-
venuto nel corso dell'annata; vale a dire,
per causa superiore alla nostra volontà.

Facciamo, però, notare che, se ci si ferma
ad esaminare attentamente il relativo con-
suntivo, non può non rilevarsi che tutti gli
altri capitoli della spesa ~ ad esclusione di
quella dei senatori e della stampa, forte-
mente aumentata nel costo ~ si chiusero

con un avanzo. Il che sta a significare che
l'Amministrazione del Senato fa del suo me-
glio per rispettare il sano principio del non
superamento del preventivo;

3) il Collegio dei Questori prende atto
poi del desiderio che il presidente dalla sa
Commissione, nella sua particolare qualità,
ha manifestato alla Presidenza di avere li~
bertà ed autonomia per la determinazione dei
servizi e delle spese relative alla gestione e
funzionamento del Senato e per evitare ade~
guamenti tra i due rami del Parlamento che,
talvolta, riescono veramente dannosi, e as-
sicura che cercherà di richiedere ciò al Con~
siglio di Presidenza (chi parla ha sostenuto
questa tesi dal 1948, da quando, cioè, ebbe
l'onore di essere chiamato a farvi parte);
ma deve essere anche chiaro che la questio~
ne non può non tener conto, in molte eve~
nienze, di un rapporto di reciprocità e di
interdipendenza tra i due rami del Parla~
mento.

Quanto fatto e studiato fin' oggi per una
azione di opportune intese non è servito util-
mente; e certo non per colpa ~ lasciate-

melo dire ~ del Senato, e dell'amministra-
zione del Senato.

Il discorso a questo punto sarebbe lungo
ed interessante: ma non è questo il mo-
mento di tenerlo e non spetta al solo Col-
legio dei Questori discuterne.

Tuttavia torniamo ad assicurare la Com~
missione dei Presidenti che, per quanto sta
in noi, faremo di tutto per attenerci al-
!'invito fattoci e che, per noi, rappresentanti
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del potere legislativo, dovrebbe essere ~

ma purtroppo non è ~ la norma prin~
cipale da seguire, e per essere retti e saggi
amministratori e per essere di esempio a
tutte le altre amministrazioni dello Stato.

Perciò abbiamo accettato i rilievi e !'invito
della Commissione dei presidenti con leti-
zia e con gratitudine; anche perchè essi stan-
no a dimostrare la saggezza e l'esattezza del-
le norme del nostro Regolamento, che sat-
topone l'amministrazione del Senato al du-
plice controllo della Commissione e dell'As-
semblea, oltre a quello continuo del Presi-
dente che, per Regolamenta, sopraintende,
ed al quale rivolgiamo, di cuore, il nostro
sentito ringraziamento.

Tale norma e sistema assicurano veramen-
te un controllo per tutti, in quanto la Com-
missione dei presidenti, organo superiore
prima dell'Aula, ha facoltà di proporre la
non approvazione o di fare rilievi e di dare,
come nel caso, indicazioni d'indirizzo e di
sollecitazioni.

E noi ci auguriamo, per amore del pre~
stigio e della compostezza del Senato, che
hon subisca riforme, e che continui ad avere
vigore ed a perdurare nel tempo tenendo al-
ta quella autonomia di azione che noi vor-
remmo, come la Commissione desidera, più
rispettata e rigorosa, per accentuare una dif-
ferenziazione ed una caratterizzazione di se~
rietà e di saggezza di cui il Senato ~ e a
buon diritto ~ mena vanto.

Ma, onorevoli colleghi, nessuno, però, deve
credere che questa nostra volontà di con-
tenimento abbia potuto, possa, e debba tor-
nare a danno della idoneità dei servizi e de-
gli uffici, in maniera che la nostra non sia
un'Assemblea moderna nel più rigido sensa
della parola, messa su nobilmente, con strut~
ture adeguate e attrezzature progredite; per-
chè, via via, con tempestività e serietà, il
Consiglio di Presidenza ha tenuto presenti
le necessità che s'impongona con l'ammoder-
namento dei mezzi in rapporta alla natura
popolare dell'Assemblea e del suffragio dal
quale trae origine.

Ed, infatti, nessuna in buona coscienza,
potrebbe negare che, nel tempo, non ci sia
stato e non ci sia un progressivo adeguamen-
ta e miglioramento, da quando si costruiro-

no nel secondo, terzo e quarto piano di Pa-
lazzo Carpegna le nuove aule e per le Com-
missioni e per i Gruppi; nessuno, in buona
coscienza, può dire che uffici e servizi, con
parsimonia ed eleganza di stile, senza spre-
chi, non aperina con la maggiore perfezione.

E ciò pur lottando con la carenza di spa-
zio e di passibilità di spazio che non è igno-
rata da alcuno, e che non ha subìto attenua-
zioni dalla parziale acquisizione del Palazzo
della Sapienza; perchè questo, in parte, è
occupato dalla Commissione antimafia ( i
cui lavori sono tuttora in corso) e il rima~
nente ancora (per quanto tentata e prapo-
sto) dall'Archivio di Stata di Roma che ~

non possiamo ignorarlo ~ è tra i maggiori

e più impartanti d'Italia e che, nonostante
la dipendenza di Campo Marzia, sviluppanda
oltre 50 chilometri di scaffalatura, avrebbe
bisogno di locali almeno doppi se non tripli
di quelli occupati.

Se non vi fosse questa carenza di spazio,
ad alta voce potremma dire che pochi uffici
in Parlamenti europei possona competere
con i nostri per la completezza, la perfezia-
ne, l'esattezza dello svolgimenta dei loro
compiti; e ciò anche perchè i nastri fun~
zionari e tutti i nostri dipendenti, con un
lavaro puntuale, silenziosa, discreto, umile
nella sua alta dignità e sorretto da profon-
do amore per la nostra istituzione, compio~
no un lavoro sceltissima che raggiunge tal-
volta la perfezione.

Per migliarare i servizi si decise di tra-
sformare in uffici gli ambienti siti nel terzo
piana di Palazzo Madama, una volta desti-
nati ad abitazioni del personale; così che è
stata possibile sistemare gli studi di due Vice
Presidenti, degli otto Senatori segretari, del-
l'ex Presidente Segni, di un archivio per la
Segreteria generale. Tutto ciò per far spazio
e rendere dispanibili quattro uffici al terzo
piana di Palazzo Carpegna che, apportuna~
mente divisi, ci hanno procurata sei am-
bienti per le Segreterie delle Commissioni e
due grandi vani, con relativi disimpegni al
secando piano della stesso palazzo, in cui
si è trasferita il Gruppo parlamentare del
Partito liberale italiana. Nei locali resi vuoti
dal suddetto Gruppo, previe opere di trasfor-
mazione, si è creata l'Aula dell'l P Commis-
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sione, in maniera che tutte le Commissioni
oggi hanno una loro Aula.

Come vedete, si è operato in profondità e
ciò affermiamo senza tema di smentite; non
elenchiamo i lavori eseguiti durante le ferie
del 1966 (la maggior parte a spese del Genio
civile di Roma e solo in minima parte a spe~
se del Senato), solo per non tediarvi. Chè,
per davvero, se non vi fosse la penuria di
locali di cui siamo afllitti, i nostri servizi
potrebbero dirsi perfetti.

Un rapido, telegrafico esame dei nostri uf~
fici basta a confermare questa nostra orgo-
gliosa affermazione.

La Segreteria generale che, quasi all'im-
provviso, perdette, nel gennaio del 1965, il
suo dirigente ~ uomo di cultura, pieno di
modi e di prestigio, il valoroso ed amato Ec-
cellenza Picella il quale (con nostra grande
fierezza e gioia, se pur commiste a naturale
dispiacere), si allontanò dal Senato perchè
chiamato a coprire l'altissima carica di Se~
gretario generale alla Presidenza della Re~
pubblica ~ ed al quale esprimiamo il più
cordiale ed affettuoso pensiero ~ ha avuto
una felice sostituzione.

Avemmo la fortuna ~ abilmente indiriz~
zati dal nostro impareggiabile Presidente e
dalla singolarmente unanime designazione
degli stessi suoi colleghi ~ di potere inse-
diare al suo posto, dopo un periodo di bre-
vissima reggenza, il dottor Franco Bezzi di
cui non si sa se più ammirare l'ingegno, o
lodare la competenza e l'impegno che pone
nel suo lavoro; talchè è lecito affermare, con
piena veridicità, che l'ufficio per nulla ha
risentito dello spostamento avvenuto, e che
ci fa compiacere della felice mano avuta nella
scelta. E questo è il migliore elogio che si
possa fare di lui.

L'ufficio della Segreteria, lasciato dal dot-
tor Bezzi, è ben noto a voi tutti per il conti~
nuo contatto d'Aula e per l'egregio modo
con cui funziona, con celerità e con discre~
zione davvero encomiabili.

L'ufficio Resoconti parlamenatri è certa~
mente tra i più efficienti, perchè si distingue
per lo scrupolo e l'esattezza con cui adem~
pie al suo lavoro che è di una sollecitudine
e d'una rispondenza mirabile.

L'Ufficio Questura dà quotidiana prova di
essere all'altezza del suo pesantissimo com~
pita, che, per la varietà e l'importanza vitale
dei servizi, esige dedizione continua e senza
riserve e non comuni capacità ed acume.
Non una lagnanza, non una manchevolezza,
non una disattenzione: mai.

Crediamo doveroso soffermarci brevemen~
te sul funzionamento dell'Ufficio Studi legi-
slativi, il quale può considerarsi sorto a nuo~
va vita da quando avemmo la fortuna di sce-
gliere l'uomo giusto e di metterlo nel posto
giusto. Talchè oggi tale Ufficio, potenziato dai
maggiori mezzi posti a sua disposizione e ri~
formato nelle sue strutture essenziali, può
adempiere in modo efficiente e notevole, se
pur con ridottissimo personale, ad una plu~
ralità di compiti davvero importanti, dando
così valido aiuto al lavoro dei senatori e
dell'Assemblea.

Basta una sua ultima pubblicazione che ha
riscosso il plauso e l'adesione dell'opinione
pubblica, per sottolinearne la completezza
e lo scrupolo nel lavoro.

È superfluo parlare della nostra Biblio-
teca, legittima ragione d'orgoglio di tutti,
sia per la competenza, la signorilità e l'ope~
rosità dei suoi dirigenti che per la perfezio~
ne della sua organizzazione, che è oggetto
dell'ammirazione generale.

L'Ufficio Ragioneria lo conoscete tutti;
esatto, perfetto, puntuale, acuto nella tutela
delle spese e nella regolamentazione dei con-
ti. Sottolinearne la prontezza, la precisione e
l'alacrità da esso poste nel compimento delle
sue mansioni sarebbe un di più perchè, in
ciascun parlamentare che è passato per la
nostra Assemblea, vi è un ineccepibile te~
stimone.

Sottolineare i meriti dell'Ufficio Commis~
sioni parlamentari è più che inutile. I pre-
sidenti delle Commissioni vi sono a contatto,
ed i singoli senatori componenti conoscono
ciascun funzionario. Tutti apprezzano di essi
il valore, la preparazione, l'intelligenza, la
precisione, la sollecitudine.

Ed, in ultimo, bisogna riconoscere che
l'Ufficio Personale espleta i compiti che gli
sono assegnati dal Regolamento del Senato,
sia pur con limitato personale, in maniera
adeguata ed eccellente.
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Così che, onorevoli coHeghi, possiamo con
animo sereno confermarvi quanto detto. Il
Senato è, e lo sarà ancora di più nel futuro,
pur senza grandi possibilità di spazio, e con
una spesa più che contenuta, un organismo
che risponde già alle esigenze di un Parla~
mento moderno.

Manchevolezze vi possono essere, ma sono
talmente minime da poterle ritenere trascu~
rabili.

Tutti i servizi sono stati migliorati e po~
tenziati: dalla barbieria alla caffetteria, al~
l'ufficio viaggi, ed al servizio medico, al qua~
le (ringraziando sentitamente il collega Cas~
sano e il Presidente che ci hanno indirizzato),
dobbiamo rivolgere un particolare, sentitissi~
mo, affettuoso elogio. Così dobbiamo com~
piacerei e ricordare gli uffici, che, pur non
dipendendo dal Senato, sono a contatto con~
tinuo con i senatori: come quello postale e
quello della Banca nazionale del lavoro.

Onorevoli colleghi, abbiamo abusato, que~
sta volta, molto della vostra pazienza e ve
ne chiediamo scusa; ma era un nostro do~
vere ed un nostro bisogno.

Dobbiamo solo aggiungere un'ultima cosa:
tutto ciò che abbiamo ottenuto (e di cui
siamo lieti ed anche fieri) non era possibile
senza la vigile, diuturna, indefessa collabo~
razione degli uffici che abbiamo avuto l'ono~
re di citare alla vostra attenzione e senza
la silenziosa e solerte opera di tutti i funzio~
nari e di tutto il personale, anche subalterno
(quest'ultimo sempre pronto, sempre digni~
toso, mai sciatto ed elegantissimo), cbe po~
ne il suo orgoglio nel funzionamento perfetto
dell'istituto al quale è profondamente ]e~
gato.

Il nostro lavoro sarebbe stato meno ricco
dei positivi risultati che abbiamo avuto
l'onore di esporre e che saranno in avveni~
re, ve lo assicuriamo, sempre più brillanti.

Sentiamo perciò il dovere di ringraziare
tutti, e prima di tutti i colleghi, per l'affet~
tuosa coHaborazione e benevolenza dateci in
ogni circostanza. Esse costituiscono per noi
un atto di affettuosa stima che ci impegna e
ci rafforza nella nostra opera, spesso svolta
anche con rigore.

E il nostro grazie non è formale ma è pie~
no di sentimento e di amica le colleganza.

14 OTTOBRE 1966

Voi lo accoglierete dando la vostra appro~
vazione a quella che è stata la nostra mo~
desta opera ma che si è svolta con dedizione
ed amore. (Vivi, generali applausi).

P E R N A . Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P E R N A. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, come è stato chiaramente messo
in rilievù dalla relazione scritta del colle..
ga Bertone, il complessivo importo della spe~

I sa per il funzionamento del Senato non ar~
riva a raggiungere un millesimo della spesa
complessiva del bilancio dello Stato. Se si
considera questo dato di fatto e se si tiene
conto che, pur con i difetti che si possono
notare, non si può non riconoscere, nell'in~
sieme, cbe il ritmo dei nostri lavori in Aula
e in Commissione è intenso e abbastanza
responsabile, si dovrà subito sgombrare
il terreno dalla offensiva qualunquistica sca~
tenata in questi giorni dalle colonne di nu~
merosi giornali contro il funzionamento del
Parlamento, dipinto come luogo inutile,
ozioso e vano. Questi stessi due dati, e ciò
che ad essi è connesso nella nostra esperien~
za quotidiana, stanno a dimostrare altresì
J'infondatezza di quell'altra tesi che, più sot~
tilmente e argomentatamente, viene solleva~
ta più volte anche da fonti autorevoli, se~
condo la quale il Parlamento così come è
non può continuare ad essere, se esso non
ritorna alle sue tradizioni e cioè a quelle
che gli erano proprie nel secolo scorso, quan~
do il sistema si fondava sulla rigida sepa~
razione dei poteri, sull'istituto della respon~
sabilità ministeriale e sul netto distacco tra
la funzione legislativa e di controllo e la
funzione di governo~amministrazione e so~
prattutto quando le leggi elettorali erano
diverse e si fondavano su un suffragio no~
tevolmente ristretto.

Anche queste critiche di carattere nostal~
gico, che non sempre disinteressatamente
dalle colonne di autorevoli giornali e da cat~
tedre universitarie si muovono in nome di
una cosiddetta « Costituzione da salvare})
appaiono smentite nel loro asserito fonda~
mento dalle cifre portate qui e dalJ'esperien~
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za. Con questo, signor Presidente, il no-
stro Gruppo non intende affatto sottrarsi
~ e le siamo grati per aver cene dato la pos-
sibilità ~ al dovere di accennare, sia pur
sommariamente, a quei problemi che lei più
volte ha richiamato alla nostra attenzione;
che pure ci sono e sono seri, ma che a no-
stro giudizio sono di natura assai diversa
da come vengono prospettati da quelle fon-
ti. Ma, prima di parlarne, ritengo doveroso
dire che le cifre esposte alla nostra appro-
vazione, del rendiconto e del preventivo,
sembrano correttamente impostate e ubbi-
discono a un criterio di retta amministra-
zione che non possiamo se non pienamente
condividere. Anche la breve informazione
scritta data dai Questori nel loro documento,
pur nella sua scarnità di esposizione, indica
con chiarezza la destinazione e l'impostazio-
ne della spesa. Poco fa il senatore Lepore, in
una relazione orale più ampia, si è diffuso
prevalentemente sugli aspetti organizzativi
e tecnici del funzionamento del Senato, sul
modo come sono organizzati gli uffici, sui
funzionari ad essi preposti, sul problema
dei locali. Sune cose da lui dette, anche per
non tediare il Senato, non vogliamo parti-
colarmente insistere. Fra l'altro il senatore
Lepore ~ mi si scusi la battuta ~ si è so-

spinto un po' nel campo estetico, nel quale
non sono particolarmente competente.

Vorrei però dire un'altra cosa. La relazio-
ne scritta dei Questori avrebbe forse potuto
utilmente aggiungere qualche cosa a quello
che vi era detto, non sotto l'aspetto conta-
bile o finanziario (sul quale, ripeto, non ab-
biamo motivi di dubbio), ma per fornire in
modo riassuntivo a tutto il Senato una do-
cumentazione attuale sul funzionamento di
quei servizi che sono divenuti e diverranno
sempre più importanti al fine di adeguare

il lavoro dell'Assemblea ai preminenti com-
piti di oggi. Mi riferisco, in particolare, al-

l'attività dell'Ufficio legislativo e delle ricer-
che, all'attività genera]e dell'Ufficio delle I

Commissioni, della Segreteria delle Assem-
blee europee e di altri fondamentali servizi,
che forniscono o debbono fornire sempre
più ai parlamentari essenziali elementi di

ausilio.

A questo proposito, signor Presidente, noi
vorremmo fare anche qualche raccomanda-
zione per il futuro. In primo luogo, di con-
silderare bene il fatto che, mentre è indi-
scutibile che l'Ufficio legislativo risponde con
tempestività alle richieste che vengono fat-
te da'i parlamentari, è pur vero che la
materia entro la quale esso si può muovere
oggi, non so se per ragioni di spazio oppure
di disponibilità di uomini, è ancora abba-
stanza ristretta. E ciò se teniamo conto che,
almeno per le questioni più importanti che
il Senato deve dibattere e decidere, non è
sempre sufficiente avere i soli precedenti le-
gislativi e parlamentari, ma a volte sarebbe
assai utile, se non indispensabile, conoscere
preliminarmente pareri e decisioni di organi
autorevoli. Non soltanto quelli del CNEL,
che vengono pubblicati, ma anche, ad esem-
pio, alcuni avvisi delle sezioni unite della
Corte dei conti o pareri del Consiglio di
Stato che non vengono, a quanto io sappia,
formalmente trasmessi alle Camere; ed an-
che i comportamenti della Pubblica ammini-
strazione e alcune decisioni delle Magistra~
ture 'superiori. Tutto questo costituisce nel~
!'insieme una documentazione che a volte Sii
rende indispensabile, per poter sgombrare
il campo da equivoci e determinare con mi~
gliore esattezza la materia oggetto del voto,
sì da responsabilizzare di più la funzione
dei diversi Gruppi e dei singoli senatori.

Partendo dallo stesso punto di vista, pen~
siamo che, se si risolverà una questione po-
litica preliminare a cui accennerò dopo, lo
stesso metodo potrebbe essere adottato an~
che nei lavori delle Commissioni permanenti
per quanto riguarda l'attività legislativa. Se
si arrivasse alla discussione dei disegni di
legge avendo non soltanto la presenza del
Governo o del Sottosegretario, ma avendo
in più quella ragionata conoscenza di tutti
i precedenti necessari, si potrebbe più facil~
mente e forse più rapidamente arrivare a
decisioni definitive.

Un'altra raccomandazione, signor Presi-
dente, riguarda l'iniziativa che il Senato ha
già preso, e che quasi tutti i senatori utiliz-
zano, dei bollettini delle decisioni della Corte
costituzionale e delle principali questioni di
legittimità costituzionale che vengono solIe-
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vate in via incidentale. Signor Presidente,
l'esperienza di questi ultimi anni dovrebbe
farci riflettere sul fatto che una serie di av-
visi della Corte, di diversa portata, e una
serie di questioni di legittimità costituzio-
nale sollevate in questo periodo hanno gran-
de rilievo. Ciò dovrebbe indurre, se pos-
sibile, ad una maggiore frequenza dei bol-
lettini e forse a far considerare l'opportunità
di far menzione anche dei più importanti
ricorsi proposti dallo Stato contro leggi re-
gionali e dei più notevoli casi di conflitto
di attribuzione promossi davanti alla Corte.

Per quanto riguarda la questione dei lo-
cali, ci associamo alle considerazioni fatte
dai Questori nella loro relazione e alle cose
poco fa ripetute dal senatore Lepore. Dia-
mo atto dello sforzo compiuto e sollecitia-
mo, se servirà, un voto dell'Aula, che impe-
gni ad una soluzione non soltanto il Senato,
ma pure le altre autorità pubbliche che de-
vono parteciparvi.

Ciò posto, signor Presidente, verrò alla
parte più impegnativa di questo modesto
intervento. Mentre consideriamo con favore
tutti gli sforzi già compiuti per una mag-
giore efficienza funzionale del Senato, non ci
possiamo peraltro sottrarre ~ suppongo
che nessuno di noi potrebbe farlo ~ al do-
vere di considerare le diffuse critiche, e la
sensazione di malessere che si manifestano
nel Paese nei confronti dell'istituto parla-
mentare, quando queste critiche, non siano
motivate nel modo che io già all'inizio ho
detto di ritenere inaccettabile.

Abbiamo il dovere di farlo anche perchè
più volte, in vario modo e sia pure spora-
dicamente, i rappresentanti di molti Gruppi
hanno sollevato tal une delle fondamentali
questioni connesse con il funzionamento del-
l'istituto parlamentare. Il Presidente di que-
sta Assemblea, con le iniziative che tutti ri-
cordiamo, aveva richiamato su ciò l'atten-
zione di tutti noi, ricevendone positiva ri-
sposta. Era parso allora che si potesse av-

viare un proficuo dialogo con l'altro ramo
del Parlamento, per dare sistematicità allo
studio ed alla soluzione di determinati pro-
blemi. Ma poi sembra che l'idea non abbia
camminato.

Si dice di solito che il Parlamento è in
crisi, che è in crisi in generale e in parti-
colare in Italia. Le cause che vengono più
comunemente accreditate nella pubblica opi-
nione sono quelle del presunto predominio
oligarchico dei partiti, della travalicazione
dei compiti dell'Esecutivo nei confronti del
Parlamento, della prolissità, frammentarietà
e lentezza dei nostri lavori, dell'incapacità
delle Camere di esercitare le loro funzioni di
controllo sul Governo, soprattutto per quan-
to attiene alla gestione finanziaria.

Tutte queste critiche hanno qualche fon-
damento di verità, ma non esprimono esat-
tamente la verità. Anche la loro somma
non rappresenta tutta la verità. Il proble-
ma vero, il problema essenziale a noi pare
sia un altro, pur dovendosi tener conto delle
questioni dianzi richiamate, che sono noto-
riamente materia di discussione nella pub-
blica opinione.

Abbiamo avuto negli ultimi anni diversi
convegni anche internazionali. L'Unione in-
terparlamentare ed altri organismi che ope-
rano su scala mondiale hanno promosso su
questi temi congressi ed incontri, ai quali
hanno partecipato rappresentanti di Parla-
menti e di Governi, istituzioni rappresenta-
tive di Paesi a diverso ordinamento: Stati
di antica tradizione rappresentativa, Stati
socialisti, Stati di nuova indipendenza.

Mi pare si possa dire, già in base a una
sommaria lettura dei documenti e resoconti
di quei convegni, che ne escono con chiarez-
za indicate alcune direttive fondamentali:
direttive fino a questo momento ritenute
fondate da coloro che hanno partecipato a
quegli incontri.

In primo luogo, si è constatata la validità
delle istituzioni rappresentative, anche in
ragione, anzi proprio in ragione dei cre-
scenti compiti dello Stato nei diversi setto-
ri e soprattutto nel campo economico. E ciò
indipendentemente dalla base sociale pro-
pria dei vari Stati e del loro diverso ordi-
namento politico; indipendentemente, cioè,
dal fatto che la base sociale sia più o meno
omogenea.

Il principio che in tal modo si vuole sotto-
lineare ~ e che io richiamo non per farvi
perdere tempo ma per parlare poi di noi, del
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Parlamento italiano ~ è questo: comunque
sia ordinato un Paese, è indispensabile un
organo espressione diretta della volontà po~
polare, che nel suo funzionamento sappia
essere ed apparire il luogo di formazione
di una volontà generale del Paese. Questa è
un'esigenza del nostro tempo, corrisponden~
te ai bisogni della società di oggi. Ad essa,
pur con diversi ordinamenti, pur con diversi
princìpi costit1}zionali e politici, bisogna sa~
per dare una risposta.

È indiscutibile, in secondo luogo, che il
Parlamento ~ che si accetti o no la teoria
secondo la quale esso deve essere conside~
rata il centro del sistema politico ~ è in ogni

caso, e soprattutto secondo la nostra Costi~
tuzione, il fondamentale organo di raccordo
tra il corpo elettorale e le autonomie volon~
tarie, da una parte; con le altre istituzioni
dello Stato, rappresentative o no, dall'altra.
Non è solo l'ordinamento, non è solo il mec~
canismo costituzionale che così lo considera,
ma sono tuttavia la pratica politica, la tra-
dizione, i problemi di oggi che assegnano al
Parlamento una simile insostituibile fun~
zione.

Siamo impegnati ormai da parecchio tem-
po, e lo saremo di più nel prossimo futuro,
in relazione alle importanti decisioni da adot-
tare sul piano economico, a rendere operan-
te tale funzione. Dovremo definire i modi
della partecipazione' del Parlamento alla ela-
borazione del piano, alla deliberazione di
esso, al controllo dell'attuazione; dovremo
individuare le procedure e le condizioni con-
crete in base alle quali, anno per anno,
il piano economico potrà svolgersi e realiz-
zarsi. Sono problemi reali e urgenti, dinanzi
a cui siamo chiamati ad assumere grandi
responsabilità. Ciò dà maggiore rilievo alle
brevi considerazioni generali che mi sono
permesso di sottoporre all'attenzione del
Senato.

Debbo però aggiungere, signor Presiden~
te ~ se non facessi tacerei una parte della
verità e la mia esposizione sarebbe poco
sincera ~ che noi di questo Gruppo, e non
è la prima volta che lo diciamo, consideria-
mo che in Italia esistono alcune condizio-
ni politiche le quali rendono più complesso
l'argomento. Non possiamo oggi sviscerarle,

perchè non è il caso di far polemiche con
persone assenti, e così con il Governo. Ma
bisognerà accennarvi. La prima è la mancata
attuazione delle riforme istituzionali che la
Costituzione voleva; la seconda è che non
esiste, non per volontà astratta dell'Assem-
blea ma per volontà concreta del modo di
atteggiarsi della maggioranza ~ parlo di
quella maggioranza che si può raffigurare
facendo una media dei comportamenti di
tutte le maggioranze esistite in venti anni~,
una maniera corretta di impostare il proprio
rapporto con le altre forze politiche pre~
senti nel Parlamento. Questa circostanza por-
ta a gravi inceppi, a ritardi, a contraddizio-
ni, a difficoltà nel funzionamento del Parla-
mento. In terzo luogo per il modo come so-
no state assunte alcune obbligazioni interna-
zionali, per il fatto che la legislazione vigen-
te non indica un preciso criterio di collega-
mento tra !'istituto della responsabilità mi-
nisteriale e il controllo della gestione degli
enti e delle imprese pubbliche, e da ultimo
perchè alcune essenziali deliberazioni di in-
dirizzo, come quelle riguardanti i prezzi,
le tariffe e la politica monetaria, sono ri-
messe ad organi esterni al Parlamento, at-
tualmente le Camere, già in partenza, non
sono in grado di assolvere pienamente i
compiti che la realtà pone con urgenza alla
nostra responsabilità.

Naturalmente non potremo stamattina in-
dicare tutte le soluzioni da adottare. An-
zi, proprio perchè la problematica è assai
complessa, essa va affrontata con meto~
do democratico. Pertanto non intendiamo
in questa occasione scendere a particolari,
ma sottolineare le necessità di un confronto
positivo di .1lltte le proposte, di tutti i punti
di vista,' [a soluzione non può trovarsi, in~

fatti, sé non nella comparazione di volontà
e di impostazioni diverse. Crediamo però
che già ora si debba affermare che le deci~
sioni da prendere, per quanto complesse,
non possano essere trovate se non muoven-
dosi versQ un rinnovamento dell'istituto par-
lamentare. Solo in tal modo il Parlamento,
accettando la realtà del nostro tempo che
preme verso una democrazia di massa an~
che per cause economiche e sociologiche,
potrà essere meglio funzionante e quindi ac~
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crescere, di fronte a tutto il Paese, la sua
autorità politica e morale. Questo deve esse-
re fatto per conseguire finalità democrati-
che e con metodo democratico. Bisognerà
tener conto che nelle grandi scelte di indi-
rizzo il Parlamento non si può sollevare in
alto e distaccarsi dalla Nazione come un
antico corpo di notabili, ma deve intende-
re le ragioni di una democrazia articolata,
fondata su una pluralità di istituzioni rap-
presentative e sulla determinante e indi-
spensabile funzione di collaborazione, di cri-
tica, di partecipazione dei partiti politici e
delle associazioni volontarie.

Vi sono tuttavia delle questioni che non
possono essere rinviate al giorno in cui si
troverà un giusto metodo di discussione o
facendo delle affermazioni preliminari. Ci
sono necessità impellenti che debbono esse-
re soddisfatte presto (non so se potremo far-
lo ora), e perciò vogliamo sottolinare l'im-
pegno del nostro Gruppo di agire, di coope-
rare affinchè si provveda presto ad ottempe-
rarvi)si tratta di tre questioni: prima, come
m:rgIforare la produzione legislativa delle
Camere; seconda, come effettuare il control-
lo politico-finanziario sull'operato dell'Ese-
cutivo; terza, come fare a dare al Paese la
certezza che il Parlamento, laddove la Co-
stituzione affida al suo esclusivo apprezza-
mento discrezionale decisioni di grande im~
portanza, sia veramente presidio della mo-
ralità e della legalità pubblica.

Su questo ultimo argomento, signor Pre-
sidente, non intendo diffondermi. Tristi casi
recenti hanno fatto maturare in noi la con-
vinzione che è indispensabile giungere, con
responsabili decisioni delle Camere, a dis-
sipare quell'atmosfera di preoccupazione, se
non di sospetto, che si è largamente diffusa
nell'opinione democratica.

Per quanto riguarda gli altri due proble-
mi ~ la produzione legislativa e il modo di
realizzare il controllo ~ desideriamo usa-
re eguale franchezza. Prima ancora di par-
lare di confronti tra il nostro sistema e quel-
li bipartitici, prima di stare a discutere se
il sistema inglese è migliore di quello ame-
ricano, o viceversa; prima di scendere a di-
stinzioni tra regimi polipartitici rigidi e re-
gimi polipartitici anarchici, come sarebbe il

nostro; prima di dedicarsi ad indagini del
genere, che gli studiosi legittimamente fan-
no, cooperando ad individuare i caratteri
di questa problematica; prima ancora di par-
lare di tali argomenti e per evitare di cer-
care la causa di tutti i mali, come spesso
si fa, nella tecnocrazia o nella burocrazia
o nella partitocrazia, bisogna considerare
che gran parte delle nostre difficoltà, come
ho già accennato, dipende dalla maniera di
intendere i rapporti tra maggioranza ed op-
posizione. Badate bene, colleghi, io non par-
lo solo di questa maggioranza: parlo della
maggioranza parlamentare, quale essa sia
o possa essere, poichè questo dibattito ~

dal momento che non parliamo di un Gover-
no concreto, ma di un problema generale ~

ha una sua validità se si proietta in un defi-
nito quadro istituzionale, che veramente vo-
gliamo difendere, e non per scherzo ~ e che
si deve sviluppare per fare dell'Italia un
Paese retto da un regime democratico, come
lo vuole la maggioranza del Paese.

Si tratta quindi di considerare in gene-
rale il problema dei rapporti tra mag-
gioranza e minoranza, di affrontarlo e di
rrsolverlo come tale; e, dopo che si sia
pervenuti a fissare un criterio sempre va-
lido, di vedere quali sono in concreto i
comportamenti dell'una e dell'altra parte.
Ove invece si segua, come si fa sempre,
il metodo inverso, si finisce per capo-
volgere i termini veri della questione e
trasferirla in una piccola e meschina ricerca
di reciproci dispetti, di combines fatte die-
tro le quinte, di prassi deteriori che non
giovano alla speditezza delle funzioni della
nostra Assemblea nè alla chiarezza delle de-
cisioni che il Parlamento prende, che inve-
ce i cittadini devono conoscere con estrema
precisione.

Desidero ricordare, come precedente sto-
rico (perchè voglio porre la questione in ge-
nerale), che quando si discusse della fiducia
all'attuale Governo, il senatore Bufalini, par-
lando a nome del nostro Gruppo, pose tale
interrogativo in maniera assai chiara. L'ono-
revole Moro, pur respingendo una cosa che,
del resto, ci eravamo ben guardati dal chie-
dere, cioè l'idea del cosiddetto {{inserimen-
to» del Partito comunista nel centro-sini-
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stra, tenne a precisare che la delimitazione
della maggioranza non voleva significare
negazione aprioristica di ogni contributo del-
l'opposizione ~ questa o qualunque altra
potesse essere in ipotesi ~ alla formazione

di una volontà generale del Parlamento.
Ma accade veramente così signor Presi~

dente? Non vogliamo affrontare ora la gros~
sa e spinosa questione che pure ci sta da~
vanti, quella della programmazione, dei suoi
rapporti col bilancio dello Stato, delle pro~
cedure di formazione del piano, del modo in
cui il Parlamento può intervenire anno per
anno per deliberare sull'attuazione del pia~
no. È cosa che faremo quando il momento
sarà venuto, nel doveroso e impegnativo
confronto del Governo. Ma fin d'ora dobbia-
mo dire che ci sono cose che si possono mi-
gliorare immediatamente.

Nell'estate scorsa, l'onorevole Presidente
del Senato giustamente interpellò tutti i
Gruppi parlamentari allo scopo di defi~
nire una procedura di esame e di delibera~
zione delle relazioni della Corte dei conti
sugli enti sovvenzionati dallo Stato, tenen~
do anche conto che con la legge Curti è
stato aumentato di molto il numero dei bi-
lanci annessi a quello dello Stato. L'anno
scorso, se non ricordo male, abbiamo ricevu~
to per la prima volta quegli annessi. Tutti i
Gruppi furono consultati e tutti espressero la
convinzione che si doveva regolare la detta
procedura. Mi pare che ci fu per di più
un'iniziativa del Gruppo liberale. Ne parlo
non per strumentale coincidenza di opposi-
zioni diverse. La nostra opposizione alla poli~
tica dei liberali, al di fuori di questo discor-
so, rimane ferma e indiscussa. Solo voglio
ricordare che tutti i Gruppi dimostrarono di
prendere sul serio l'invito del Presidente.
Per quanto ci riguarda, sulla base di quelle
consultazioni, ci permettemmo di fare una
breve memoria per la Presidenza.

Le decisioni poi, formalmente assunte, fu-
rono tradotte in disposizioni. Avrebbero do-
vuto perciò essere impegnative per tutto il
Senato. Sappiamo che sono stati già indica-
ti, Commissione per Commissione, gli en-
ti il cui riscontro deve essere iniziato. Ma
sappiamo altresì che, malgrado le nostre sol-
lecitazioni, solo due o tre Commissioni han-

no cominciato ad affrontare l'argomento.
Anzi (e torneremo su questo quando parlerò
dell'attività legislativa) ancora una volta, al-
meno nella Commissione di cui ho l'onore
di far parte, è stato opposto un netto ed
illegittimo rifiuto alla nostra richiesta che la
nomina dei relatori su così scottante argo~
mento, almeno per questo scottante argo-
mento, fosse fatta nella riunione della Com-
missione. È stata poi considerata quasi as-
surda la richiesta di considerare l'opportuni~
tà di far entrare nei comitati di relatori
anche i rappresentanti delle minoranze.

Ma si tratta di 12 mila miliardi all'anno.
Si tratta, e tutti lo sappiamo, di situazioni
inconcepibili e assurde. L'Istituto cotoniero

I italiano, per fare un esempio, è stato uno
dei pochi enti presi finora in esame dalla
9a Commissione, e si è subito visto che esso

è una specie di partita di giro. Incassa dei
soldi, la cui fonte non si capisce bene se sia
legittima, li spende tutti per il personale e
così salda i propri conti. Questo è un caso
fra le centinaia. Che fare? Se l'iniziativa del
Presidente è impegnativa per tutti, anche
perchè sostenuta dal Consiglio di Presidenza
e dall'adesione di tutti i Gruppi, si tratta di
rendere chiaro all'opinione pubblica, che
segue con interesse questa questione, come
risulta dagli articoli apparsi su giornali di
ogni orientamento, che il Senato è all'altez-
za di questo compito. Se per ragioni di ordi-
ne pratico, facilmente intuibili, quest'anno
procediamo in via di esperimento a trattare
la materia, dobbiamo tuttavia farlo con la
volontà di dare a questo esperimento un si-
gnificato positivo e un risultato utile per la
Nazione e per le sue finanze. In tal modo po-
tremo poi rendere permanente un metodo
di riscontro che chiarisca inequivocabilmen-
te che il Parlamento è capace di contribuire a
far spendere bene i denari dei contribuenti.

Signor Presidente, si potrebbero intanto
fare delle raccomandazioni ai presidenti del-
le Commissioni. Essi si dimostrano, se non
renitenti, almeno assai riluttanti ad intro-
durre nell' ordine del giorno dei loro lavori
questi temi.

Z E L I O L I L A N Z I N I. Ma di la-
voro ce n'è molto altro.
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P E R N A. Ce n'è molto altro, senatore
Zelioli Lanzini, ma lei sa che noi non ci
siamo mai rifiutati di fare anche otto riu~
nioni di Commissioni in una settimana, se
era necessario. E lei sa che, quando si è
voluto farlo, il Senato ha sospeso i lavori
dell'Aula tutte le volte che, per ragioni pre~
minenti, si doveva concentrare in pochi gior~
ni un intenso lavoro delle Commissioni.

Z E L I O L I L A N Z I N I. E allora
facciamo seduta anche il sabato.

P E R N A. E allora facciamo seduta
anche il sabato, signor Presidente. Non sia~
ma affatto contrari.

Z E L I O L I L A IN Z I iN I . Anche liJ lu~
nedì.

P E R N A. Anche il lunedì. Non vedia~
mo, senatore Zelioli Lanzini, come si possa
ridurre ad una piccola polemica sul calen~
dario dei lavori del Senato quella che è una
questione di grande responsabilità del Par~
lamento di fronte al Paese. E mi permetta
di ricordarle, senatore Zelioli Lanzini, che
lei è Vicepresidente di questa Assemblea.
Mi permetta di ricordarle anche questo.

Z E L I O L I LA N Z I N I. Sappiamo I

qual è la fatica che si fa per andare avanti
anche con una leggina soltanto.

P E R N A. Adesso le dimostrerò perchè
le leggine vanno avanti lentamente, visto che
lei ne parla.

Z A M P I E R I. Bisognerebbe ridurre
della metà il tempo degli interventi.

P E R N A. Se lei non mi interrompe,
ridurrò di parecchio il tempo del mio inter~
vento. Signor Presidente, per non irritare
quei colleghi che già pensano che si è par~
lato troppo ". (Interruzione del senatore Ze~

lioli Lanzini).

M A C C A R R O N E. Senatore Zelio~
li Lanzini, lei ha facoltà di iscriversi. Ci
faccia conoscere per intero il suo pensiero,

invece di fare interruzioni con atteggiamen~
to di sufficienza, e ce lo faccia conoscere dal

,
banco di senatore, dopo aver fatto molte
volte dal banco della Presidenza delle cose
che noi abbiamo criticato. (Replica del sena~
tore Zelioli Lanzini).

P E R N A. Questo non c'entra. Signor
Presidente, le chiederei la cortesia di farmi
terminare questo intervento, che non era
affatto indirizzato allo scopo di mettere in
discussione il modo in cui il senatore Ze~
lioli Lanzini fa il Vicepresidente del Senato,
ma era indirizzato a richiamare le nostre
comuni responsabilità. Dico comuni, sena~
tore Zelioli Lanzini, la sua e la mia.

Per concludere su questo punto, vorrem-
mo anche raccomandare al iPresidente e al
Consiglio di Presidenza di 'Vedere se è possi-
bile in qualche modo raggruppare il funzio-
namento degli uffici, oppure creare un uffi-
cio ad hoc, anche di poche persone; un pic-
colo ufficio che possa collaborare a questo.
lavoro, soprattutto per ricavare i risultati
riassuntivi dell'esame dei :bilanci degli enti,
e di fare delle comparazioni per settori del-
l'esame medesimo. Ritengo che un lavoro
del genere sarebbe assai utile, oltre che ad
aiutare il riscontro dei singoli enti per vede-
re se e come l'enorme spesa attualmente so-
stenuta possa essere diversamente utilizzata
e meglio qualificata. In questo quadro, si
rende ormai indispensabile, in quelle forme
di reciproca cortesia e collaborazione non
formale che sono facili ad attenersi, stabili~
re anche un contatto diretto e continuo con
la Corte dei conti. Dovremmo cioè fare qual~
cosa di più che conoscere le pregevoli rela~
zioni della Corte e quelle ulteriori informa~
zioni che essa può fornire quando. ne venga
formalmente richiesta.

:Altre due proposte che possono servire a
facilitare l'esplicazione dei compiti di con~
trollo finanziario. Nei casi dubbi di attribu.-
zione di un ente a questa o a quella Com~
missione, una rapida consultazione fra l'e
Presidenze delle Commissioni interessate,
senza che si sollevino incidenti in questa o
quella riunione, potrebbe servire a stabilire
un più corretto e pratico modo di discutere
le relazioni e quindi imprimerebbe rapidità
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e proficuità al lavoro. Inoltre, poichè siamo
sensibili ai problemi di tempo e poichè tut~
tavia sappiamo che l'esame del bIlancio dello
Stato e del rendiconta 1965 non potrà essere
iniziato subito, saremma favarevoli, se que~
sto fosse considerata una dei mezzi utili
per accelerare i tempi, a fare un «pre~esa~
me}} degli annessi al bilancio dello Stato

congiuntamente alle rispettive relazioni del~
la Corte dei conti. Con questa si avrebbe
un quadro più completo, pur senza tagliere
importanza alla valutaziane degli annessi nel~
la successiva discussione e deliberaziane del
bilancio dello Stato. Si avrebbero invece an~
ticipatamente, come altre valte abbiama can~
cordata, tutti gli elementi a disposizione del~
le Commissioni. E queste, a l'Oro valta, po~
trebbera fornire i necessari dati di infor~
mazione e le proposte più meditate per la
realizzazione specifica che sull'argomenta la
sa Commissione dovrà presentare al Senata.

Vi è un'altra questione di carattere gene>-
rale. Ho detto che non si sono attuate le ri~
forme istituzionali previste dalla Costituzio~
ne, ma non voglio fare adesso una requisi~
toria. Mi limito a ricordare che in questa
legislatura una serie di problemi costituzlO~
nali o di attuazione e interpretazione della
CostitUzione sanD stati in vario modo posti
all'attenzione del Parlament'O. Il fatto è, pe~
rò, che non li abbiamo risolti. Basta ricor~
dare: le regioni, il referendum, la legislazia~
ne familiare, i nuovi codici, la rap'prlesentan~
za italiana nel Padamento europeo e la
connessa questione della casiddetta a:rmoniz-
zaziDne delle legislazioni. L'elenco è lungo.
In esso, con il permesso del Pvesidente, biso-
gnerà includere un altro tema. Un problema
castituziona,le è scaturito, di fatto, non per
sollecitazione di un Gruppo nè da un pro~
gramma di Governo, ma per iniziative di al-
tri: quello delle relazioni fra argani costi-
tuzionali e fra questi ultimi e altri organi
dello Stato.

Poichè tali questioni esistono, e non son'O
inventate da un Gruppo o da un altro, alme..-
no su questi punti, si dovrebbe tentare di de-
finire un accordo procedurale in ognuna del~
le Camere e, se p'Ossibile, un accordo inter~
parlamentare. Occorrerebbe poter fissare un
programma per affrontare questi problemi,

con precise scadenze. Ciò servirebbe altre,
tutto, a rassicurare l'apinione pubiblica. Mal~
grada quello che si dice, l'opinione pubblica è
assai più sensibile, intelligente e memore di
quanto si creda.

Poche parole sul punto dei rapporti fra
'Organi costituzionali. Non ricorderò le di~
scussioni già fatte su determinati comporta~
menti e decisioni della Cortle costituzionale.
NOonvoglio entrare nel merito se siano state
giuste o sbagliate, se la Corte fosse compe~
tente, o meno, a decidere nel modo in cui
ha deciso sull'articolo 81. Non voglio riapri-
re la discussione sul regolamento generale
delibevato dalla Corte nè su altri argomen~
ti ben nDti. Mi richiamo alle posizioni da
noi res,ponsabilmente prese al Senato e alla
Camera. È però abbastanza spiacevole che,

~n una rivista diretta da un Ministro in ca~
rica, o meglio da un Ministro sempre in ca~
rica, si sia detto che il Partito comunista ita-
liano, discutendo di questi argomenti, li ha
saputi distorcere in modo che la saluzione,
indicata a suo tempo nel messaggia dell'ono~
revole Segni e poi dal Governo Leane, è sem-
brata addirittura una specie di attentata alle
prerogative del Parlamenta e alla stessa Co~
stituzione. Questa opinione si è rivelata in~
fandata nei fatti perchè le preoccupazioni da
noi esposte seppure non interamente condi~
vise da altri, sono state tuttavia tenute in
conto da tutti. Alcuni fra i più autorevoli
studiosi di diritto costituzionale hanna sen~
tito la necessità di discutere pubblicamente
con noi, a voce e per iscritto, su questi argo~
menti. Gli interventi fatti a sua tempa dai
colleghi: Gianquinto, Manis, n'Angelosante,
CarusD e Morvidi e da senatori di altri Grup~
pi, egualmente preoccupati, sono stati riferiti
e considerati sulla più importante rivista di
diritto costituzionale. Anche polemizzando
con la nostra impostazione, tutti questi no~
stri critici, ben più seri di quella rivista, han~

n'O dovuto riconoscere, in definitiva, che più
che di una questione di interpretazione si
tratta di una questione di opportunità politi~
ca dinanzi alla quale si trova il Parlamento.
È dunque il Parlamento a dovere assumere,
con criterio politico, le opportune decisioni.
Tengo a precisare che non abbiamo inten-
zione di sollevare una specie di conflitto di
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poteri con la Corte costituzionale. Tutt'altro!
Proprio perchè parliamo di questo aI1gomen~
to, non ci sfugge che la Corte costituzionale
ha indubbiamente acquisito dei grandi meri~
ti nei confronti del Paese ed anche del Par~
lamento. Anche in tempi recenti ~ CIto le
due sentenze che mi vengono a mente in
questo momento: quella sua illegittimità
della giurisdizione dei consigli di prefettura
e quella sul periodo di prescrizione del di~
ritto alla retribuzione dei lavoratori, dopo la
cessazione del rapporto ~ anche in tempi
recenti la Corte ha adottato degli avvisi giu~
sti, conformi alla Costituzione ed utili. In
linea generale, il solo fatto dell'esistenza del~
la Corte, rompendo il form21ismo gerarchi~
co impresso all' ordinamento giudiziario ita~
liano dalla r1forma fascista, ha costituito,
come è stato scritto da un noto docente di
diritto penale dell'Università di Roma, queL
la valvola di sfogo che ha permesso a tanti
coraggiosi giudici di merito di sollevare que~
stioni di legittimità davanti alla Corte e di
aprire così la via ad una soluzione di que~
stioni non risolte per la via normale, quella
legislativa. Dirò di più. Quando la Corte
costituzionale, 'per esempio, in materia di
diritto familiare ha rilevato, in numerose de~
cisioni, l'inadempienza del Parlamento e del
Governo nel riformare certi istituti, non dob~
biamo certo criticare la Corte perchè ci fa
di questi richiami. Dobbi2mo capire invece
che tall richiami corrispondono non solo
alla lettera della Costituzione ma anche alla
diffusione di una sensi;bilità nuova determi~
natasi nel Paese alla quale noi, se siamo
classe politica responsabile, abbiamo il do~
vere di dare una risposta concreta. Quindi
non è in discussione nè }'istituto della Corte
costituzionale nè il risultato complessivo
della sua attività. È in discussione un'altra
cosa, cioè la nostra capacità di chiudere
ogni controversia esistente o eventuale con

delle decisioni responsabili, ponendo fine ad
un complesso iter di accordi, di discussioni,
di progetti e controprogetti, che sinora non
ha approdato a nulla. Mesi fa se ne parlò an~
che in Aula e lei, signor IPresidente, disse
giustamente che attendeva un accordo dei
Gruppi parlamentari per arrivare o a defini~
re una interpretzzione concorde della Co~

stituzione, ovvero a testi legislativi che con
chiarezza rendano possibile di chiudere e di
prevenire ogni controversia. Peggio di tutto,
in questo campo, sarebbe se, invece di chia~
re assunzioni di responsabilità, si andasse
avanti con il metodo dei corsivi sui giornali
e delle note sulle riviste, delle frasi dette e
poi ritirate, delle dichiarazioni rese da por~
tavoce dei Ministri sulla stampa senza chia~
re posizioni esplicite, da parte dei Ministri
direttori di quei giornali, nell' opportuna se~
de parlamentare. Abbiamo cercato, modesta~
mente, di dare il nostro contrilbuto tecnico
e politico alla soluzione della questione. Può
darsi che non abbiamo fatto tutti gli sforzi
necessa.ri e sufficienti, ma siamo pronti an~
che oggi ~ anche oggi, senatore Zelioli Lan~

zini ~ a riprendere l'argomento ed i contatti.

C'è un punto che deve tuttavia essere chia~
ro, signor Presidente: noi viviamo in un re~
gime democratico. In un regime democratl~
co, se anche il Parlamento, come espressione
della volontà generale del Paese, dovrebbe
occupare un posto non dico pIÙ elevato, ma,
di fatto di maggiore importanzq nella vita po~
liNea e costituzionale, tuttavia neanche il
Parlamento, essendo questo un regime de~
mocratico, potrebbe essere titolare di tutto
il potere. Nè il Parlamento, nè alcun altro
organo dello Stato, quindi, può arrogarsi
poteri diversi da quelli che gli spettano.
AJbbiamo visto invece con dispiacere che la
Corte costituzionale, a p.roposito di una leg~
ge agraria, ha ritenuto che le Camere ave~
vano compiuto un «eccesso di potere legi~
sIa ti va}} nel qualificare e regolare per legge
un contratto agrario tipico del basso Lazio,
ma già innominato nel codice civile. Questo
non sembra tollerabile; non per il gusto di
imputare qualche cosa alla Corte, ma perchè
dobbiamo rivendicare e fare scrupolosamen~
te attuare la regola~base di un regime demo-
cratico, quella che ognuno 2gisce con pie-
nezza di responsabilità, nell'ambito dei pro~
pri poteri, senza travalicare i propri confini.
Non quindi censure non consentite dalla
legge, ma spirito di cooperazione e di reci~
proca correttezza dovrebbero dominare nel~
le relazioni fra noi e la Corte.

Vi è in fine il grosso tema della produzio~
ne legislativa. Ci sare/bbe molto da dire, ma
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mi rendo conto di avere occupato a lungo
l'attenzione del Senato, anche se solleoitatD
da qualche interruzione. Voglio dire però
che la famosa tesi, secondo la quale il Par~
lamento non funziona perchè fa le leggine, è
vera e anche non vera.

Intanto, c'è leggina e leggina. Una leggina
con la quale si cambia il sistema dell'ìmpo~
sta cedolar,e d'acconto è una legge corta, ma

nO'n è una leggina. Una leggina che si fosse
fatta quando il Ministro del bilancio del tem~
po dichiarò qui due anni fa che era illecito
ciò che avveniva con il trasferimento abusi~
va di capitali all'estero, una leg,gina che al~
lara si fosse fatta per inasprire le sanzioni
e per stabilire mezzi di prevenzione più pe~
netranti, per esempio attraverso le banche
anche se composta di soli due articoli ben~
chè corta, sarebbe stata una legge ass~i im~
portante.

ParliamO' non di queste « leggine », quindi,
ma di quelle imposte in qualche modo dal~
la burocrazi8, tramite la mediazione che si
realizza fra Governo ed alto ceto ammini~
strativo, o di quelle corrispondenti a interes~
si settoriali, sindacali. Queste ultime, però,
vengono fuori quasi sempre perchè il pro~
blema generale di quella categoria e del suo
rapportO' con le altre non è st~to tempesti~
vamente affrontato.

Se così è, ci dobbiamo tutti sforzare di su~
perare questo stato di cose per passare dal
compromesso sulle piccole faccende ad una
visione più ampia e quindi alla ricostruzio.
ne di una valida volontà del Parlamento.
Ove questa ricostruziO'ne più ampia non pos~
sa avvenire in forma unitaria, bisogna con~
seguire almeno la chiara enunciazione delle
op'poste tesi, in modo che il Paese possa ri~
conoscere cDloro che dicono bianco e quelli
che dicono nero. Ma se dobbiamo agire per
tali fini, signor Presidente, bisogna cambia~
re radicalmente il sistema di funzionamento
delle Commissioni permanenti. Non c'è altra
scelta.

Si parla di «delegificazione ». Certo, se
si realizzano le regioni molta attività legi~
slativa potrebbe essere svolta dalle regioni.
Si parla di cose che potrelbbero essere ri~
solte CDn atti regolamentari; questo è pro-
blema molto più delicato. Non c'è dubbio

tuttavia che a volte la burocrazia per lavarsi
le mani da certe grane, ottiene che prendano
forma di legge degli atti che servono sol.
tanto a sanare situazioni sorte per la cat~
tiva applicazione di una legge e magari an~
che di un semplice regolamento.

LasciandO' da parte questa complessa casi~
stica, di cui si potrebbero rinvenire degli
elementi anche nell'attuale ordine del giorno
generale del Senato, resta pur ferma una
constatazione: il sistema attuale, secondo il
quale il Presidente della Commissione, chiun~
que esso sia, agisce in piena discrezionalità
e stabilisce l'ordine del giorno, i relatori
e il funzionamento ddla CommiiS'sione, secon~
do le sue personali vedute, è un sistema as-
surdo. Esso non regge nei confronti di un
corretto rapporto tra maggioranza ed oppo~
sizione, non regge ad una giusta interpreta~
zione del Regolamento.. Non regge, in modo
assoluto, dinanzi al numero e all'importanza
delle decisi'onì che dovremmo prendere. Il
fatti di ogni giorno ce 10 provano. Si sta
ancora discutendo alla Camera il piano di
sviluppo quinquennale della scuola, che do~
veva entrare in vigore il primo gennaio. Se
sarà votato entro la fine del mese, per di
più, sarà comunque scarsamente operante
perchè tutti sappiamo che una parte della
capertura della spesa non si potrà avere

I entro la fine di quest'anno.

Vorremmo far,e un rilievo non solo for~
male, già altre volte da noi sollevato.. Quello
della mancata collegialità negli uffici di Pre~
sidenza delle Commissioni per la nomina
dei relatori. Ci si dice che si segue la prassi

~ e la prassi sarebbe consuetudine ~ che il
Presidente nomini da salo i relatori. Una
prassi c'è. Tuttavia, ogni qualvolta si è fatta
notare l'importanza di un certo angomento
e una maggioranza nella CO'mmissione 10 ha
voluto, si è ritornati alla norma regDlamen~
tare. La prassi invocata, perciò, vale in quan~
to venga tacitamente e caso per caso del'o~
gata. Non è un uso che pDssa prevalere sul
Regolamento o integrarlo. Non può conside~

l'arsi consuetudine, perchè avrebbe addirit~
tura significatO' di consuetudine costituzio-
nale.

Ma non si tratta solo del modo di nomina
dei relatori, ma anche delle loro scelte. Il
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ragionamento che si fa nelb. scelta dei r'ela~
tori è questo: dobbiamo avere dei relatori
i quali corrispondano al pensiero della mag~
gioranza. Qui c'è una distorsione della nor~
ma regolamentare e della sua finalità poli~
tica. La norma regolamentare chiede che sia
nominato run relatore, che riferisca alla
Commissione, che [si discuta sul disegno di
legge e che, una volta determinatasi una vo~

lontà della Commissione, si confermi quel
relatore o se ne nomini un altro. Del resto
~ e cito un esempio recente ~ è accaduto
che il relatore nominato dalla Commissione
decima, in conformità con quel criterio di
scelta cui ho accennato prima, sul disegno
di legge per la giusta causa nei licenziamenti
individuali è stato a lungo renitente nell'ac~
cettare l'opinione della maggioranza fovma-
tasi in Commissione. Infine, e soltanto con
difficoltà, si è convinto ad essere relatore

anche per l'Aula. Non so nemmeno bene
qu~ndo si è votato su un certo emendamen~
to, se quel senatore abbia votato conforme-
mente al testo di cui era relatore o in dif~
formità. Queste cose possono quindi accade-
re e non Vii è motivo di scandalo. E allora
come è possibile che le Commissioni, le quali
hanno 40, 50, 60, 70 progetti da discutere, fun-
zionino senza un preventivo accordo dell'Ur
ficio di Presidenza anche con i Gruppi pre-
senti nella Commissione e non rappresentati
nell'Ufficio stesso? Come è possibile che si
discutano i disegni di legge senza esa-
minare preliminarmente quali sono le ma~
terie connesse, in modo che si possano rag~
gruppare, secondo un criterio obiettivo, i
progetti che riguardano la stessa materia?
Com'è possibile che funzioni il Senato quan-
do alcune leggi sono lasciate nell'abbando-
no, permettendo sì all'opposizione la como~
dità di dire: «avevamo proposto questo e
non 10 hanno voluto fare» e di farne ogget~

to di propaganda, ma permettendo altresì
alla maggioranza la comodità di non deci-
dere su certe cose e quindi di non dire nè sì
nè no? E come è possibile, signor Presi-
dente, ritorno su un argomento che noi
altra volta abbiamo proposto alla sua atten~
zione che si verifichi quello che risulta
dal documento che ho qui sott'occhi: l'ordi-
ne del giorno generale del Senato del 10 ot-
tobre 1966?

Se si esam1na tale documento e se ne to~
glie la legge sull'edilizia scolastica, già vo-
tata l'altro ieri, si arriva a stupefacenti con-
statazioni. Ci sono 98 disegni di legge per i
quali ancora non sonO' stati nominati i re-
latori; credevo che si trattasse degli ultimi
arrivati, ma non è vero: ci sono dei disegni
di legge presentati nel luglìo del 1963 per i
quali non sono mai stati nominata. i relatori;
ci sono disegni di legge presentati un anno
fa da autorevoli esponenti della maggioran~
ba, perfino da un capogruppo della mag-
gioranza, che non sono stati mai onorati dal
nome di un relatore. In secondo luogo ci
sono ben 200 s.enatori su 321 che, allo stato
delle cose, non sono relatori di niente, men~
tre solo 26 senatori hanno ciascuno da 10 a
30 disegni di legge su cui devono riferire,
per un complesso di 446, 42 senatori hanno
da 4 a 9 disegni di legge oiascuno J

per un
totale di 243. Infine, nel limbo di chi sta tra
l'inferno, cui SDno confinati i derelitti, come
noi, e le porte del paradiso, ove trionfano i
multirelatori, si trov2no 5:3 colleghi, ai quali
spetta di studiare ciascuno da uno a tre di-
segni di legge, per un complesso di 99.

Non è nemmenO' il caso di parlare dei par-
titi a cui appartengono i relatori: la cosa si
comprende da sè. È da dire però che dell'op~
posizione ce ne sono soltanto 3. Il senatore
Trimarchi, il senatore Carlo Levi e il sena-
tore Picchiotti, il quale ultimo deve essere
rimasto relatore di disegni di legge che gli
furono affidati prima della divisione del
Gruppo del Partito socialista itaIiano.

Ma come si può far funzionare il Senato
se ci sono dei colleghi che hanno 30 rela-
ziDni di disegni di legge da fare? Noi 5iamo
pieni di ammirazione per questi colleghi che
vediamo lavorare tanto, correre, darsi da
fare, venire in Senato anche la notte. Non
faccio nomi: i nomi e le cifre si desumDno
da questo atto ufficiale. Ma CDme è possi-
bile che questi uomini facciano fronte a
quelle esigenze? Com'è umanamente e poli-
ticamente possibile che meno di un terzo
del Senato sia detentore di tutti i poteri re~
lativi all'iter legislativo del Senato? Com'è
possibile tutto questo?

Onorevole Presidente, noi dobbiamo da-
re una risposta all'Dpinione pubblica: o noi
dimettiamo le nostre responsabilità e dicia-
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ma che hanno ragione i tecnocrati, i buro-
arati e i sociolaghi, i quali pretendono che
il Parlamento debba ridurre al minimo la
funzione legislativa, oppure dobbiamo as~
sumerei queste responsabilità e regalare il
nostro lavoro in mani,era che questa situa~
zione finisca.

Per quanto riguarda il nastro Gruppo, re~
spingiamo carne incostituzionale, come er~
ronea e di fatto nociva agli effetti di un
funzionamento efficace dell'Assemblea, la
prassi dei presidenti di Commissione che
esclude 82 senatori da qualunque compito
di riferire al Senato. Un quarto del Senato
è per principio ,e per programma escluso
da ogni attività del genere. Questo non sta
'scritto in nessun Rego!lamento, non è pre~
visto dalla Costituzione, non corri,sponde
all'utilità né alla tempestivita ed efficacia
della produzione legislativa. È possibile
che quando, per esempio, arriva un proget~
to di legge per dare un contr,ibuto di 40 mi~
lioni al Comitato delle celebrazioni dell'8°
centenario del giuramento di Pontida, è
Ipossibile che anche lì funzioni la discrimi~
nazione politica? Non diciamo questo per~
chè elemosiniamo di riferire su quell'argo~
mento, bensì per farvi capir,e che ,se non
si utilizzano tutti i senatori, accadrà che tut~

tO' il Senato, compresa la maggioranza, do~
vrà fatalmente rinunziare al proprio com~
pita. Questo è il punto. Se non si fa lavo-
rare il Senato in maniera che sia chia,ro
ciò che si vuole, e quindi imponendo neUe
Commissioni un minimo di funzionamento
collegiale, tutto il Senato si degraderà e
perderà autorità e prestigio di fronte alla
opinione pubblica.

Signor Presidente, ho finito. Mi scuso
di aver parlato anche trappo.

BER T O L I . C'è di più: anche per
nntroduzione del corno inglese nella ban~
da della finanza ci vuole la relaZIOne di un
membro della maggioranZia.

P E R N A. È vero. Ma è megliO' non par~
lare di uno strumento inglese. Non siamo a
Westminster, e perciò è megliO' non creare
alibi a chi se ne fa un modello per esauto~
rare questo Parlamento. A tali critici si po-

trebbe forse dire, che, con tutte le idillia~
che rappresentazioni che se ne fanno, quel
Parlamento ha conquistato i suoi diritti do~
po un secalo di guerre civili e rdigiose non
incruente.

Ma l'argamento non ei interessa ora.
Signor Presidente, chiedo ancora scusa

della lunghezza di questo intervento, anche
se ho perduto del tempo per raccogliere al-
cune interruzioni. AbbiamO' esposto dei pun~
ti di vista e fatto proposte non per fare una
denuncia, ma con intenta di collaborazione;
li abbiamO' formulati prendendO' atto della
gestione conetta ed oculata dei fondi del
Senato e ribadendo il nostro apprezzamento
positivo per tutte le iniziative della Presi-
denza volte a realizzare una maggiore effi~
cienza e una più alta qualificazione politica
del Parlamento.

Siamo qui, come fedeli servitod e Tap~
presentanti della Repubblica italiana, come
senatori al pari degli altri, e chiediamo di
collaborare per risolvere quei problemi, per
rialzare, di fronte al Paese, il prestigio del~
le istituzioni repubblicane. (Vivi applausi
dall' eSlrema sinistra. Congratulazioni).

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

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V E R O N E SI. Signor Presidente,
onorevoli colleghi e signori Questori, il mio
intervento sarà più breve di quella del col~
lega che mi ha preceduto ed è diretto a si~
gnificare che i senatori di parte liberale, a
mio mezzo, sono lieti di esprimere il loro
cansenso sui bilanci interni del Senato sot~
taposti al loro esame e concordanO' con lo
spirito che li anima, inteso al raggiungimen-
to del traguardo ideale della maggiore valu~
tazione della nostra attività parlamentare.

Per questo vagliamo cagliere l'occasione
per manifestare il nostro ringraziamento al~
,la Presidenza e a tutto il suo Ufficio, alla
Segreteria ,generale, a tutti i funzionari e a
tutto il per,sonale.

Dobbiamo riconoscere che, per la difficile
situaziane dei luoghi in cui operiamo,
siamo racchiuusi in una specie di stecca~
to storko, come qualcuno ha detto: difficil~
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mente si potrebbe fare di meglio e di più;
ma penso che bisognerà mantenerci egual-
mente in uno stato di tensione per cercare
di modificare, nel tempo, nel modo miglio-
re possibile, la situazione in atto che, dob-
biamo qui nlevarlo, non è favorevole, af-
finchè i senatori possano liworare in quelle
normali condiziom in cui ogni professioni-
sta, ogni uomo di cultura, ogni dirigente
riesce a lavorare nei propri studi e nei pro-
pri uffici.

Inoltre, poichè ci viene data la possibi-
lità, in questa occasione, di esprimere aspi-
razioni, desideri e os'servazioni, senza fare
una disamina approfondita come qudla
fatta dal senatore Perna che mi ha precedu-
to, desidero sottolineare arcuni punti.

Ci lamentiamo della svalorizzazione in
atto dell'iniziativa legislativa dei padamen-
taridi fronte alla progrediente condizione
di favore per le iniziative dell'Esecutivo.

Ci lamentiamo di un disinteresse, per non
dire altro, del Governo nei confronti delle
nostre attività parlamentari di controllo (ve-
di mancate risposte e ritardi nella risposta
a nostre interrogazioni ed interpellanze),
mentre vediamo che l'Esecutivo si sbraccia
a rispondere, anticipando risposte che do-
vrebbe dare a noi, in convegni, in lettere, in
discorsi.

Insistiamo sulla necessità di attuare un
coordinamento del lavoro in Aula con il la-
voro delle Commissioni. Siamo oggetto, da
parte della stampa, di osservazioni non be-
nevole, per cui è as'solutamente necessario
questo coordinamento per correggere, nei
limiti del possibile, alcune osservazioni che
giustamente ci vengono fatte.

Riteniamo inoltre ,sia opportuno che tutti
i membri delle Commissioni possano colla-
borare nella determinazione dell'attività e
del funzionamento delle Commissioni che
oggi purtroppo, come è già stato osserva-
to, dipendono esclusivamente dai Presi-
denti, senza che i commissari possano in
alcun modo utilmente intervenire. Mi do-
mando come sia possibile prepararci al la-
voro di Commissioni con la necessaria se-
rietà se noi a cavallo tra il sabato e la do-
menica riceviamo il telegramma del nostro
Segretario Generale che ci annuncia che la

Commissione è convocata, e non conosciamo
l'ordine dei lavori, non sappiamo chi siano i
relatori nominati, non sappiamo quali del-
la lunga serie di disegni di legge all' ordine
del giorno verranno posti in discus'sione.

Noi dobbiamo compiere uno sforzo pre-
ventivo per prepararci genericamente onde

I essere pronti a qualsiasi richiesta di ur-
genza: ma questa prepanl!zione preventiva
è logicamente di carattere generale e som-
mario, e non è mai particolare e appro-
fondita.

Riteniamo opportuno anche sottoHneare
la necessità di aggiornare il nostro Rego-
lamento per ,accrescere la v,ibalità e il pre-
stigio del Parlamento e in particolare del
Senato.

Ci prospettiamo la possibilità che l'inizia-
tivache il Senato ha preso dello studio del-

'le relazioni della Corte dei Conti sugli enti
sovvenzionati possa rimanere una nost'ra
competenza specifica, il che porterebbe ad
una specializzazione per il nostro ramo del
Parlamento.

Ieri doveva venire in di,scussione il do-
cumento n. 80 recant,e le modifiche degli ar-
ticoli 63 e 83 del Regolamento. Non lo ab-
biamo discusso; vorrei augurarmi che non
fosse rinviata ulteriormente questa discus-
sione, e penso che forse dovremmo appor-
tare al documento un emendamento diretto
a sancire il divieto di lettura negli interventi
in sede di risposta ad interrogazioni e inter-
pellanze.

Vorrei fare un'ultimaconsidemzione che
risente della mia modesta esperienza essen-
do io uno degli ultimi arrivati in questo
,Consesso (e forse per questo conservo an-
cora delle ingenuità, dei desideri, delle ten-
sioni).

Il Paese ha una sensazione molto diversa
da quella che è in realtà la nostra attività
parlamentare. Di chi è la colpa? Di chi è la
responsabilità?

Io credo che colpa e responsabilità pOiS-
sano essere, in parte, anche addebitate a
noi, sia personalmente, sia come Gruppi,
si,a forse anche collegiaTmente. Penso però
che una certa responsabilità noi la dobbia-
mo anche addebitare alla stampa di infor-
mazione.
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Non faoc](, qUé-sto riLLevo per i nostri re~
socontisti, che so che, ora per ora, danno
una relazione proparzionata ed esatta della
nosvra attività, ma penso che forse questo
addebita possa essere mossa ai capi delle re.
dazioni, ai direttori a più in alta ancora,
e in agni mado a quanti scrivono, quei tali
articoli sull'attività del Parlamento di cui
abbiamo una raccolta. Per ol'dini, per veline
od altro, l'apinione pubblica non ha la visio-
ne dell'attività che tutti nai svolgiamo" men-
tre ha indubbiamente una visione spropor-
zionata, per esempio, degli interventi del
Governo.

Infatti, se VI e una di,scussione in que~
st'Aula ,con la partecipazione anche minima,
sotto, l'aspetto proparzionale e di meri-
to, di un Ministro o di un Sottosegretaria,
noi vediamo che la stampa riprende quasi
sempre tutto o gran parte di quello che ha
detto il rappl'esentante del Governo, solo
parte di quello che hanno detta i parlamenta.
ri della maggioranza, e poi dobbiamo ringra-
ziare se i parlamentari della minoranza ven-
gono ,liquidati scrivendo: «Hanno par~
lato X, Y, Z ».

P A L U M B O. Ieri, per esempio" sono
stave riprese ,dalla stampa tutte le dichia-
razioni del MiniiStro e non sii è fatta nean-
che cenno agli interventi dei senatori.

V E R O N E SI. Non affermo che tutti
i giornali si comportino in questa mani,era;
vi sono ancora giarnali ~ dobbiamo dame
atto e dobbiamo avere per essi della grati~
tudine ~ che, sia pure can sfasature e
incertezze, mantengano, una informazione
obbiettiva. Però, in prevaLenza, l<e apposi~
zioni vengano completamente dimenticate,
e questa, a mio avviso, è un fatta gravis-
simo per il futuro deLla nostra democrazia.

Vera è che anche la :mdio-televisione pec~
oasotto questa aspetto; però dabbiamo ri.
conoscere che pecca forse meno della stam-
pa d'informaziane. Infatti molte persone
che sono a noi vicine e che nella quotidiana
rubrica par,lamentare televisiva vedono e
sentono, sia pure brevemente, gli interventi
di tutti noi parlamentari di maggioranza e
dell'opposizione, quando pOli si rivalgono al~

la stampa d'in£armazione per avere moda
di valutare e di esaminare con maggior co-
gnizione tali nostri interventi, si accorgano
Idhe vengono completamente ignorati.

Quindi vorrei invitare i responsabili della
stampa d'infarmazione ~ e i nostri reso-

contisti parlamentari avranno modo di tra-
smettere tale invito ~ a non accontentarsi,
se vogliono essere coerenti ai princìpi che
ispirano, la libera stampa, delle lodi che ven-
gono dall'alto, come quelle fatte recentemen-
te dal Presidente del Consiglio a da altri
membri del Governa che hanno rivalta ap-
punto ladi sperticate alla libertà e all'attività
della stampa, e a ricardarsi che quando non
si porta a conascenza della pubblica opinione
la voce delle opposizioni che r:appr'esentano
l'alternativa e la vita della democrazia, si
rischia di fare come padre Zappata: si pre-
dica bene e 'si razzola maLe.

Riassumendo, noi siamo riconoscenti a
00101'0 che ci hanno preoeduto per il gran-
de patrimonio spirHuale di cui ci hanno da-
to l'onore di essere portator,i entrando a fa-
re parte di questo alto Consesso. E praprio
penchè sentiamo la grave responsabi1lità che
ci viene per questo affermiamo che non
possiamo e non dobbiamo sottrarci al do~
vere di mantenere, e se possibile accrescere,
tale patrimonio,.

Questo a mio avvisa l'ilchÌ'ede, fra tante
aLtre case, da parte nostra che si affronti
e si risolva quotidianamente e coraggiosa-
mente ogni problema che la realtà della vita
politica attuale ci pone, in modo da dimo-
straI'e che il Senato, come è sempre stato,
è oggi e sarà domani all'ahezza di ogni
situazione che ad esso si prospetti. (Applau-
si dal centro-destra).

BER M A N I . Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

BER M A N I . Signor Presidente, ano-
revali colleghi, a nome del Gruppo sociali-
sta ringrazio il callegio dei Questori e il
relatore collega Lepore per il rendiconto e
il preventivo presentatid, associandomi a
quanto il I1elatore Lepare ha detto nei con~
fronti di tutto il personale del Senato, dai
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funzionari ai dipendenti. Essi svolgono una
opera la quale, se pur priva della pubblid~
tà che ha invece, almeno in parte, la nostra,
è opera indilspensabile, è opera essenziale
per il buon funzionamento delle nostr,e i:sti~
tuzioni. Il collega Lepol'e ha rilevato che il
lavoro dei funzionari e dipendenti è fatto
non solo con diIigenza, ma anche con amo~
re. Ne prendiamo atto con molta soddisfa~
zione perchè soltanto con questo abbina~
mento il lavoro può dare il miglior rendimen~
to possibile.

Mi associo poi in paI1tÌicolar modo, e a
nome di tutto il Gruppo, all'elogio fatto
~dl'attività del Segretario Generale, elogio
pienamente menitato. Ha detto anche qui il
senatore Lepore: «giovane ma non trop~
Po)}. Ebbene, è un pregio invidiabile perr

chi come me è ormai invece soltanto «vec~
chio ma non troppo »: la diff,erenza non è
lieve!

Sulle risultanze contabili, dal momento
che esse sono state approvate da quel rigido
controllore dei contli e dene dfre che è il
carilssimo collega Bertone, non ho motivo
di insistere. Ribadisco invece un punto mes~
so in rilievo dal senatore Perna, quello re~
lativo alle ingiuste critiche rivolte al
Parlamento. In verità si critica troppo il
Parlamento, si criticano le spese che esso
comporta, ma non ci si cura di esaminare
in modo più approfondito, come sarebbe do-
veroso, il lavoro che esso svoLge. Nel giu~
dizio si rimane troppo nel,la superficialità:
se si seguisse di più il lavoro dell Parla~
mento, se il popolo sapesse che non c'è sol~
tanto il lavoro di Aula ma che ve ne è anche
tanto altro, se Isapesse qual è l'entità del
lavoro di Commissione (al quale esso pen~
sa invece soltanto come a Uil1 lavoro fonte
di gettoni supplementari che invece non
ci sono) parlerebbe ben diversamente. lli.~
prendo ora un al tra :rilievo ,cielI collega Le~
pare: il funzionamento del Senato è buono
ma presenta anche, come è naturale, qual~
che minilmo ~ questa è stata la sua pa'ro~
la ~ difetto. Ebbene, si deve cercare di
ovviare anche a questi minimi difetti che
esistono, senza bisogno che io stia ad elen~
carli dettagliatamente. Curiamoci anche del.
le piccole cose, di quelle piccole cose che se
mancano ci fanno vivere lo stesso, ma se non

mancano ci rendono la vita più agevole. Vo-
glio alludere, per esempio, alla possibilità di
tenere aperta alla sera almeno qualche sala
del Senato fino ad un'ora più tarda: que~
sto nell'interesse non tanto dei senatori ro~
mani quanto dei senatori che vengono
da lontano, dei cosiddetti senatori provin~
ciali. Questi senatori considerano, 3IPpunto
pel1chè abitano lontano, questo palazzo un
po' Ila loro seconda casa. È un sentimento
particolare di affetto che essi hanno per il
Senato, e fl nostro caro Presidente lo terrà

I ~ ne sono sicuro ~ in particolare cOll!side~

razione cercando di venire incontro al loro
desiderio.

Anche sull'orario delle sedute del Senato,
sull'orario delle Commissioni, sul calendario
dei giorni di lavoro vi sarebbero dei rilievi
da fa:m. Io qualche volta li ho fatti pairlan~
do coi colleghi. Mi si è detto che il Senato
ha già affrontato più volte in passato que~
sti argomenti e 'che quello che si fa oggi è
in sostanza il meglio. Penso invece che se
tutti tonnaissimo con buona volontà sull'ar~
gomento, ulteriori miglioramenti potreb~
bero essere possibiIi. Una approfondita di~
scussione tra' capigruppo, Presidenza e Se-
greteria del Senato è augurabile, ed io au~
spica un incontro teso a migliorare sempre
più il 'funzionamento del Senato.

Concludendo, approviamo sia il rendicon~
to sia il preventivo, ma in particolare modo
ringraziamo i funzionari e i dipendenti che
con noi e per noi hanno lavorato e ai qua[i
quindi va il nostro grazie più iI1JCOllldizio~
nato. (Applausi).

P RES I D E N T E . Ha chiesto di par~
lare il senatore Bertone, presidente della
Commilssione di finanze e tesoro.

BER T O N E . Signor PVe'sidente, ono-
,revoli colleghi, si è parlato qui di qualcu~
no che è giovane ma non troppo. Bermani
si è qualificato vecchio ma non troppo;
adesso parIa il troppo vecchio.

V E R O N E SI. Che è sempre giovane.

BER T O N E. Si dice, è opinione co~
mU!ne che la caratteristica principale dei
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veochi sia quella di essere brontoloni. Io
vecchio sono e quasi decrepito, ma bronto~
lane non lo sarò.

Ho letto con tutta attenzione le relazio~
ni presentate dal collegio dei Questori, ed in
partrcolare 1'opera del nostro caro senato~

l'e Lepore, che ha ampliato le sue relazioni
scritte con la relazione orale di oggi, molto
ampia e dettagliata.

Compito del presidente della Commissio~
ne finanze e tesoro, d'accordo con tutti i pre~
sidenti dene Commrssioni, che sono stati da
me regolarmente riuniti, è quello sol,tanto
di esaminare il rendiconto delle spese del
Senato; ed infatti l'ordine del giorno parla
soltanto di questo argomento. Io, pertanto,
non mi oc,cupo di ahre questioni che sono
state qui, con pieno dirrtto e con pi,ena op~
portunità, accennate dai vari senatori, ma
soltanto dei conti del Senato.

Prima di tutto, però, vorrete consentir~
mi di associarmi personalmente ed a nome
di tutti i presidenti e i colleghi delle Com~
missioni all'elogio incondizionato che ren~
diamo al nostro impareggiabile P1residente,
a tutto l'ufficio di Presidenza e a tutti i fun~
zionari del Senato; ed in par,ticolare, non
soltanto come felicitazione, ma anche come
augurio, al giovane, non troppo giovane,
nostro Segretario che ha assunto l'impor~
tantrssima carica e funzione da pO'co tempo
ed al quale auguriamo di potere a lungo
prestare la sua preziosa opera. (V ivi, gene~
rali applausi).

Dirò brevissrme parole, iperchè il Senato
non ha bisogno di attardarsj su discussio~
ni e su questioni generali e di principio.

Qual è l'andamento del1a spesa del Se~
nato? Nel 1964 la spesa fu di 5 miliardi e
500 milioni; ne'] 1965 crebbe di un miliar~
do: 6 miliardi e 520 miHoni; nel 1966 cre~
see di un altro miliardo: 7 miliardi e 685
mi'lioni.

A prima vista parrebbe un po' il)lquietan~
t,e ,che ci sia un aumento simile nella s,pe~
sa; chè il miliardo conta, sono 1.000 milioni!

Ma un aumento, si può dire, è avvenuto in
tutte le Amministrazioni dello Stato; forse
è stato un po' più accentuato nell'ammini~
strazio ne del Parlamento, però questo è av~
venuto non soltanto da noi, ma in tutti i

Paesi dove il Parlamento esiste e dove la
spesa per il suo funzionamento e per il per-
sonale è sempre maggiore, in genere, di quel~
la relativa alle altre amministrazioni dello
Stato.

Tuttavia, nonostante questo notevole au~
mento, la spesa comp'lessiva del Senato,
come è stato già aooennato dal senatore
Perna e come io avevo accennato pure nel~
le mie precedenti relazioni, non raggiunge

1'1 per mille della spesa complessiva dello
Stato. Ora, quando uno dei due rami del
Parlamento costa aHa Stato meno dell'l
per mille della spesa generale, si può tran~
quiUalInente dire che la spesa non solo non
è eccessiva, ma è appena proporzionata a'l~
altezza delle funzioni e ddle responsabilità
che il ramo del ,Parlamento aiSsume.

Io, a nome anche dei miei colleghi presi~
denti delle Commissioni, vorrei però rivol~
gere una preghiera alla Pre1sidenza del Se~
nato, che cioè si cercas'se di J1idare alle no~
stre deliberazioni un ca,rattere di indi\pen~
denza. Una parte notevole di questi aUlmenti
di spesa è avvenuta automaticamente, in se~
guito agli aumenti fatti dall'altro ramo del
Parlamento. Comprendo la difficoltà e la de~
licatezza del problema, perchè quando
una spesa riguarda il personale è cosa
quasi inammissibile che il personale di
un ramo del Parlamento sia trattato di-
versamente, meglio o peggio, di quello
dell'altro ramo del Parlamento. D'altra
parte, la indipendenza e la spontaneità
delle deliberazioni di ciascun ramo del
Parlamento, nel suo ambito e per tutto
quanto lo riguarda, devono avere un carat~
tere di preminenza su ogni altra considera~
zione. L'indipendenza delle nostre delibera~
zioni è un canone assoluto. Questo principio,
evidentemente, va temperato con i contatti
con l'altro ramo del Parlamento; ma che il
principio in qualche modo sia osservato e
sia salvo a me pare, ed è parso a tutti i pre~
sildenti delle Commilssioni, che sia cosa da
tenere presente con molta attenzione.

Una seconda osservazione viene fatta dai
Presidenti delle Commissioni dei quali io
sono l'interprete. Noi non facciamo nes~
sun rimprovero, nessun rimarco, nessuna
osservazione all'Ufficio di Presidenza e a



Senato della Repubblica ~ 26811 ~ IV Legislatura

499a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 14 OTTOBRE 1966

coloro che si oocupano di questa materia.
Tuttavia la deficienza dei servizi si fa senti~
re in modo impressionante. Lo dico special~
mente per la COill1mi'Slsione finanze e tesoro,
per la quale tale carenza è diventata quasi
intollerabile. Pensate che la Commissione fi~
nanze e tesoro, oh~ è la più importante tra
le Commi'sslioni del Senato, la quale raduna
in sè il lavoro di tutte le altere CommisiSioni
e deve dare il parere su tutti i disegni di
legge, non ha che un solo ufficio, la camera
in cui mdunarsi. Il Presidente della Com~
missione stessa deve spesso ricevere per
ragioni del suo ufficio personaggi ilffirpor~
tanti, Mini1stri, anche persone estranee che
vengono !per parlargli confidenzialmente, ed
è obbligato a riceverli nell'ufficio in cui si
raduna la Commissione finanze e tesoro, qua~
si sempre in presenza di altre persone che
'hanno il diritto di usufruire di quella ca
mera.

Bsisteva un tempo il cosIddetto ufficio
del Plre'sidente del Consiglio accanto alla
saIa della quinta Commissione. Io 'lo avevo
richiesto ripetutamente, ma mi fu sempre
risposto che non si poteva dare perchè, quan~
do il Presidente del Consiglio veniva in Se-
nato, aveva senza dubbio diritto ad una sua
camera per ricevere e conferire. Oggi però
tale camera, ohe fu semrpre riservata al Pre-
sidente del Consigl<io e mai potè essere usa-
ta dal Presidente della Commissione finanze
e tesoro, è divenuta 'stanza di p3'srsaggio per
Tecarsi nel locale dei giornali.

Io comprendo la difficoltà di trovare dei
locali. Costruendo un edificio nuovo è pos-
sibile provvedere a tutti gli uffici, ma modi~
ficare un edificio vecchio, storico, artistico
come il palazzo del Senato presenta difficol-
tà quasi insuperabili. Faccio queste osserva-
zioni perchè ne sono stato pregato e dalla
Commissione e dai Presidenti delle Commis-
sioni, ma mi rendo conto della gravità del
problema e lo affido di tutto cuore al:la P,re-
sidenza del Senato affinchè veda se è possi-
bile fare qualche eosa per rendere più age-
vole, più redditizio e più serio il lavoro che
compie la Commissione ed anche per per-
mettere al suo Presidente di non avere trop-
po disagio nell'adempimento dei suoi gravi
e molteplici compiti.

Non ho ,antro da aggiungere per quel che
riguarda i rendiconti del 1964 e del 1965 e
il birlancio preventivo del 1966. Ho letto at-
tenti'ssimamente le relazioni dei senatori
Questori e foccio loro il mio elogio fraterno
e sinoero, in quanto so qua1i siano le diffi-
ooltà nel presentare simi'li relazioni. Io di
esse mi servo largamente per 10 studio del
bi<lancio interno del Senato. Tuttav~a credo
di averli solidali con me mentre esprimo
l'augurio che tutto ciò che può essere fatto
per permetterei di adempiere meglio ai no-
stri compiti e per migliorare il rendimento
dei servizi venga al più presto attuato.

Detto questo, non mi resta che ripetere
le oonclusioni che ho già fatto nelle mie
tre rdlazioni, invitando ill Senato ad appro-
vare il rendiconto del 1964, quello del 1965

, nonchè il bilarlCio preventivo del 1966. (Vivi
generali applausi).

P RES I D E N T E Il senatore que-
store Lepore ha chiesto di replicare. Ne ha
facoltà.

L E P O RE, Senatore Questore. Rispon~
derÒ per quanto della discussione fatta ri-
guarda <il collegio dei Questori.

Rispondo subito al senatore Perna per rin-
graziarlo del rilievo fatto in merito all'Uf-
ficio legislativo. Non ho voluto leggervi l'elen-
00 di quanto è stato fatto per migliorarlo.
Sarà provveduto a f2r 'pervenir,e a tutti i se-
natori l'esposizione dettagliata di quanto si
è fatto e si ha in animo di fare. neve essere
reso noto a tutti che si è praticato un poten-
ziamento notevole che continuerà nel tempo
e che migliorerà tutto l'Ufficio in maniera
da soddisfare tutte le esigenze. È una pro-
messa; però è una promessa che deve esse-
re considerata in relazione allo spazio e al
personale a disposizione perchè l'Ufficio le-
gislativo racchiude in sè nel nostro Sena-
to competenze di varia natura. Ha un'atti-
vità di ricerca, di studio, di documentazio-
ne e di formazione legislativa e inoltre ha
anche la Segreteria della Giunta delle ele-
zioni; Giunta che, nel Senato, ha funzionato
egregiamente perchè in poco tempo ha fi~
nito il suo lavoro e non ha lasciato mai in-
soluti i suoi problemi ed i casi da esaminare.
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Alle osservaZJiani del senatare Bertane ho
in fionda già risposto a,ssicurando che ci ade~
gueremo agli inviti ed ai rilievi fatti dalla
Commissiane.

Il problema della sa Commissione è uno
di quelli che maggiormente ci tormentano.
Le richieste fatte sano certo pienamente giu~
stificate perchè sappiamo benissimo che nes~
suna Commissione lavora così fortemente
come la quinta ed in candizioni veramente
deplorevoli. È un problema che cercheremo
di risolvere: non so se potrà essere risolta
durante questa legislatura o in quelle che
seguiranno, ma certo deve essere risolto per~
chè la Commissiane finanze e tesorO' è carica
di lavara ed è la più importante del Senato.

Si è richiesto, poi, un prolungamento del~
l'oraria dopo la fine delle sedute. È una nar~
ma che già esiste perchè il SenatO' chiude
sempre mezz' ora dopo la fine delle sedute
al primo piano, ed un'ora dopo al piano
terra.

Prolungando ancora l'orario, molto spes~
so si tratterebbe di tenere aperto il palazzo

I

per una sola persona; il che non sarebbe
conveniente perchè aggraverebbe nateval-
mente la spesa. Il turno del personale, e il
mantenere in funzione tutti i servizi im~
parterebbe un costo ingiustificato.

Di sera tutti vanno via subito; ma se do~
vessimo constatare che molti senatol1i ri-
mangono a lavorare saremmo pronti a sob~
barcarci alle spese. Se invece il SenatO' do~
vesse restare aperto per una o due perso~
ne non sapremmO' giustificare un carico di
spese sproparzionato alla utilità e verremmo
meno alla nostra doverosa responsabilità
di oonteneI1e le spese ed al prinoipio di par~
simonia giustificata che abbiamo sempre se~
guito.

Conosciamo poi tutte le altre lagnanze. Vi
è chi si lamenta della caffetteria, chi per la
temperatura dell'Aula.

Alle due lagnanze è facile rispandere: la
caffetteDia deve tener conto dello smercio
degli avventori, e degli incassi giornalieri:
Vi sono giorni in cui nan si raggiunge la ven~
dita di sette Q otto ca:lifè e vi sono rarissimi
giO'rni di seduta Ìn cui il carico di lavoro è
più forte. CerchiamO' di provvedere come me-
glio è possibile e di organizzare una tavala

calda che soddisfi tutti i desideri; ma il mo~
vimento delle vendite e degli acquisti è di
tale minima entità che un ulteriore potenzIa-
mento costituirebbe, per vero, una inutile
spesa.

Abbiamo tentato tutto; anche di far ve~
nire da fuori pietanze pronte; spesso però
molte di esse si sono dovute dare via.

Assicuriamo che cercheremo di provvede~,
re nel modo migliore; ma mi sia consentito
di sottolineare che il personale della caffette~
ria, come tuUi sannO' e possono constatare,
lavora scrupolosamente con una grazia, con
una cortesia, con una dedizione veramente
lodevoli.

In merito alla temperatura ambiente del~
l'Aula, specie d'estate, dobbiamO' fare rile-
vare che le la,gnanze di alcuni cozzano con-
tro le lagnanze di altri. Tutti sapete che ven-
ne fatta una trasformazione degli impianti,
alla quale chi vi parla non è stato mai favo~
revole. È stato un bene oè stato un male?
Non è il caso di discuterne. Noi come dob-
biamo regolarci? A nostro avviso come ci
si comporta in trenO': il viaggiatore che è
disturbato da un finestrino aperto lo fa chiu-
dere e tale sua volontà prevale.

Noi dobbiamo tener conto che vi sono dei
senatori anziani che non desj,derano una
temPeratura molto bassa e dei senatori più
giovani che ribollono di calore, di forza e
di energia. Nai ci regoliamo e provvediamo
adattando la temperatura ambiente d'Aula
secondo le necessità e le richieste.

Detto questo, vi dirò che noi cerchiamo di
seguire tutti i consigli che ci vengono dai
colleghi. Basta un accenno, da qualu:Jique
parte venga, e noi ne teniamO' e ne terremo
sempre conto; ma tutto contemperando con
il contenimento della spesa e con le possibi-
lità del momento.

Per quanto altro si è detto non spetta al
collegio dei Questori rispondere; sono que-
stioni molto più ampie, alcune delle quali
anche noi riteniamo giustificate. Provvederà
il nostro Presidente, oggi od in altra occa~
sione, a rispondere degnamente con quel~
l'acume, con quella competenza, con quello
scrupolo e quella diligenza che gli sono pro.
pri e che lo rendono nostro degnissimo capo.
(Generali applausi).
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P RES I D E N T E. Onorevoli colleghi,
devo anzitutto cril1igraziare il senatare Le--
pare ed i suai calleghi, sia per la relazione
scritta che per l'ampIa relazione orale che
ci è stata fatta.

Non sta a me, o nan sta soltanto a me,
fare ai Questari un pubblico elogio, per la
loro opera. Se mi fosse cansentita questa
facoltà, lo farei con grande piacere perchè
sento che queste lodi sono meritatissime.

Sulla discussione ~ che oggi è stata un

po' strana, se vogHamo ;fìaI1eun po' un esa~
me di coscienza ~ mi sembra che, guar~
danda indietro nel tempo, siamo passati da
un estrema all:l'altro.

All' ordine del giorno c'erano i bilanci
consuntivo e preventivo. Se non ai fosse
stato il senatore Bertone, che con la sua
saggezza ce ne ha parlato, si poteva pen~
sare che discutessimo di questioni di carat~

tel'e generale piuttosto che dei nostri bilanci.
Io però sono lieto, molto lieto che si

colga Il'occasione dei nostri bilanci per im~
postare, se non altro, determinati problemi.
Mi dispiace soltanto che l'uditorio non sia
certamente all'altezza, dal punto di vista
numerico, dei problemi che sono stati qui
sollevati.

Noi sentiamo tante volte una reazione,
una ribellione per le critiche che fuori,
nella stampa e nel pubblico, affiorano sui
lavori parlamentari; ma, sempre facendo
un po' un esame di coscienza, non pensate
che anche oggi noi siamo criticabili? Guar~
diamooi attorno: è una volta l'anno sol~
tanto che capita l'occasione di parlare dei
nostri bilanci, e si sa che questa occasione
consente anche delle digressioni di diversa
natura, ma sempre di carattere parlamen~
tare.

Abbiamo avuto 128 senatori che hanno
firmato il foglio di presenza, e in Aula
siamo sempre stati in 30 o in 40. Questo
poco interesse credete che sia giovevole
al prestigio del Senato? Se il Senato non
ama se stesso, come può pretendere che
sia amato dal di fuovi? Francamente, anche
nei riguardi dei Questori, mi dispiace que~
sta assenza così numerosa di senatori, per~
chè era l'occasione buona per dimostrare
ad essi la nostra gratitudine per il lavoro

che con tanta buona grazia e oon tanta
efficacia svolgono durante tutto l'anno.

Venendo ara agli interventi dei singoli, il
più poderoso è stato quello del nostro col~
lega Perna. Io prendo atto dei desideri che
ha espresso circa il miglior funzionamento
delle Commissioni e del Parlamento, ma ci
sono certi problemi che veramente non mi
sento di affrontare da solo qui e in questa
sede: i problemi della maggioranza e della
minoranza sono troppo importanti per po"
ter essere trattati in uno scorcio di così
squallida seduta.

Per il controllo degli enti, noi siamo in
fase sperimentale, come ha riconosciuto il
senatore Perna. Abbiamo stabilito una re-
golamentazione che ha un carattere pl'Ovvi~
soria. Aspettiamo di vedere che esito darà
questo sistema che abbiamo escogitato, e
comunque posso assicurare H senatore Per~
na che è nei miei precisi intendimenti di
addivenire ben presto ad una riunione col~
legiale di tutti i presidenti di Commissione
e di tutti i presidenti di Gruppo per avere
uno scambio di idee, anche diffuso, sulla
base delle esperienze che le singole Com~
missioni avranno tratto nel frattempo, in
rapporto al lavoro svolto.

Quindi penso che su questo argomento
noi procederemo seriamente, come erano
serie le intenzioni che mi hanno spinto alla
proposta che voi conoscete.

Per quanto concerne gli accenni fatti dal
senatore Perna sul disegno di Ilegge per il
rinnovo dei giudici della Corte costituzio~
naIe, mi consenta di rispondere ad uno solo.
Ho la coscienza tranquilla che la Presiden~
za del Senato non poteva fare di più di
quello che ha fatto per cercare di risol~
vere la controversia. Ritornerò anCGra alla
carica, senatore Perna. Bisogna che ci deci~
diamo assolutamente: non so più oosa fa~
re. Ho scritto, ho parIato, ho fatto delle
riunioni, ho preso posizione in Aula. Se a
un certo momento mi trovo di fronte il
muro del silenzio, che cosa deva fare? Pos~
so, comunque, assicurare il senatore Perna
che continuerò a battere su questo argo~
mento, perchè sono profondamente convin~
to dell'assoluta necessità che questo pro~
blema venga affrontato, discusso e, se pos~
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sibile, risolto dal Parlamento e non fuori
di esso.

La questione dei relatori dei disegni di
legge e del sovraccarico dei lavori da parte
di pochi senatori è pure molto importante,
però il senatore Perna comprenderà che
io gli manifesti tutta la mia incertezza nel
trattare qui questo problema. Le Commis~
sioni hanno una loro indipendenza che non
iConsente al 'Presidente del Senato di inter~
ferire e di sovrapporsi a quelle che sono
le direttive dei loro presidenti, e che in
fondo devono essere le direttive di una mag~
gioranza che si forma.

Posso capire anche il suo punto di vista
di desiderare che siano estesi anche al1le
opposizioni gli incarichi per le relazioni sui
disegni di legge od altro, ma su questo
mi pel'metto di dire, senatore Perna, che se
l'opposizione vuO!le far sentire la sua voce,
come è suo pieno diritto, c'è sempre !'isti~
tuta delle relazioni di minoranza. E lo stes~
so fatto che ci sia ìl huon ,vezzo (o mal~
vezzo, non sta a me di definirlo) di accen-
trare in pochi senatori la fucina delile rela-
ziO!ni non iiffipedisce aHa minoranza di far
sentire la sua voce nel modo anzidetto. Ho
!'impressione, comunque, che il pI'oblema
esista e che meriti di essere esaminato, e
io mi farò 'Carico, nelle sedi competenti e
dovute, di sottoporlo a chi di dovere.

Il senatore Veronesi ha lamentato un cer~
to disinteresse del Governo, un certo ritar-
do ne] rispondere al Parlamento. Anch'io
ho lamentato ciò qualche volta, forse anche
in modo più vasto. Io lamento, ad esempio,
di aver letto la relazione su Agrigento 15
giorni prima su una rivista di destra, 3 gior-
ni fa su una rivista di sinistra e poi che es~
sa sia stata oggetto di dettagl~ati articoli,
che dimostravano la perfetta conoscenza del
documento, prima che pervenisse alle Pre~
5idenze delle Camere. Tutti possiamo tro-
vare delle disfunzioni, ma quando nel Par-
lamento e nel Governo ci sono motivi, co-
me sempre ci devono essere di assenso e di
dissenso, queste cose accadono facillmente.
È troppo facile per un Ministro far uscire,
avendo la coscienza, direi, quasi perfetta~
mente tranquilla, tutte le notizie che crede.
Questo è spiacevole, ma non possiamo che

inchinarci a quello che è un uso di un Paese
che ha la libertà di stampa nel senso più
ampio come l'abbiamo noi.

Il senatore Veronesi lamenta anche che
non venga comunicato l'ordine del giorno
delle Commissioni. Ha ragione il senatore
Veronesi perchè non risiede a Roma. Però
gli uffici mi fanno presente che per le norma~
li sedute delle Commissioni del mercol~dì gli
ordini del giorno sono stampati e sono con-
segnati aJl'ufficio postale. Quindi è un po'
effetto dell'assenza da Roma il fatto di non
conoscere sempre l'ordine del giorno. Co~
munque vedremo se sarà possibile insistere
con i presidenti delrle Commissioni affinchè
anche telegraficamente venga data agli as~
senti l'indicazione dell'ordine del giorno.
Non credo che la fatica sia eccessiva o che
vi siano degli inconvenienti. Se si fa una
seduta si deve pur sapere di che cosa si
discute; e se si sa di che cosa si discute,
più presto lo si comunica agli interessati
meglio è. Quindi su questo punto garanti-
sco al senatore Veronesi il mio appoggio
ed il mio accordo.

Assicuro anche al senatore Veronesi che
non è affatto nostra intenzione rinunciare
o ritardare ulteriormente le modifiche al
Regolamento. Ho qualche dubbio però sul-
l'emendamento Veronesi che riguarda i Mi~
nistri e i Sottosegretari. Io non ho potere
per imporre ai rappresentanti del Governo
di parlare anzichè leggere in questa sede,
anzi direi che, dal punto di vista della re-
sponsabilità, quando il Ministro o il Sot~
tosegretario legge rende un omaggio al Se-
nato perchè dimostra appunto un senso di
responsabilità che gli impone di non improv-
visare bensì di venire documentato. Pertan-
to questo emendamento io non posso pro-
prio accettarlo con entusiasmo.

Così pure accetto con un certo scetti-
cismo la raccomandazione che il senatore
Veronesi mi fa di influire suHa stampa di
informazione perchè venga sempre fatta pre-
sente anche l'opinione dell'opposizione e
non soltanto quella della maggioranza. Non
è purtroppo, o per fortuna, ndle preroga-
tive della Presidenza del Senato indicare ai
giornalisti come devono fare il loro me-
stiere. Tutti i giornali, anche queHi cosid~
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detti indipendenti, sono giornali di parte,
e oggi in Italia, se si vuoI sapere qualche
cosa di un avvenimento politico si devono
leggere tutti i giornali dei vari Partiti e fare
una media di ciò che si è detto, perchè la I

informazione obiettiva non sempre scaturi~
sce da un esame rapido di un determinato
resoconto giornalistico, anche se i nostri
resoconti parlamentari sono assolutamente
fedeli e attendibili.

Ringrazio il senatore Bermani per le
espressioni tanto gentHi e tanto garbate che
ha avuto verso l'An1ministrazione. Per quan~
to riguarda la richiesta di tenere il Palazzo
aperto fino a più tardi la sera, mi pare che
abbia già risposto il collega Lepore. Fare~
mo di tutto; io non credo che ciò porti molte
complicazioni. Abbiamo tanto personale che
se anche teniamo aperto un' ora di più per
far piacere ai senatori non succede nulla
di graIVe. Quindi inviterò i senatori Que~
stori a riesaminare questo problema. Nes~
suno più di me sarà Jieto se il Senato, oltre
ad essere la sede di un Parlamento, sarà
anche un club di amici che alb sera fanno
una partita a scacchi, scambiano quattro
idee, cementando così, anche al di fuori del~

l'Aula e del colore politico, un'amicizia che
è sempre giovevole alla cordialità e alla
efficienza del nostro lavoro.

Senatore Bertone ~ il cosiddetto vecchio,

troppo vecchio che noi non ammiriamo mai
abbastanza e che noi non invidiamo mai
abbastanza ~ lei conserva una facoltà di

giudizio e di lavoro che è veramente am~
mirevole ed invidiabile. Lei mi dà vera~
mente un dispiacere quando rimpiange la
carenza dei locali perchè ha ragione, però
sulla base di un punto di ipartenza piut~
tosto rigido; per.chè pareochie volte noi ab~
biamo proposto alla sa Commissione di cam~
biare località perchè dove si trova oggi non
ha addentellati, non ha possibilità di aggan-
ci. E d'altra parte i membri della sa Commis~
sione hanno assolutamente bisogno di ri-
manere a contatto con l'Aula, per correre
avanti e indietro, per dare dei pareri. Quin~
di è un problema meno semplice di quello
che può sembrare. Comunque, desidererei
che il collega Bertone non dubitasse nean-
che un minuto del nostro vivissimo desi-

derio di accontentarlo. Se non accontentia-
mo lei, chi dobbiamo accontentare, senatore
Bertone? Ce la metteremo tutta, stia tran-
quillo, proprio con il cuore in mano anche
in una piccola cosa come questa.

Mi pare che, arrivati a questo punto, non
ci sia che da rivo:lgere un ringraziamento ge~
nerale a tutti i presenti, anche se sono poco
numerosi, e dire che anch'io, come Presiden~
te, mi associo a tuUe le paratIe glentili, Sl'm~
patiche e sentite che sono state qui dette
sia per quanto riguarda ,l'opera de[ Segre~
tario generale, che nessuno meglio di me
può vagliare e che apprezzo moltissimo,
sia per quanto riguarda il funzionamento
e l'opera di tutti i servizi dipendenti dal
Senato. Noi faremo di tutto per aumentare
l'efficienza di questi servizi sempre compa~
tibilmente col vestito stretto nel quale noi
ci troviamo. Questo è un vecchio palazzo
che ci costa !'ira di Dio di denari per la
manutenzione; e mi ricordo che, dieci anni
fa, avevO' proposto di costruire il palazzo
del Parlamento abbandonando sia noi H
Palazzo Madama sia la Camera il Palazzo di
Montecitorio; e si sarebbe realizzata una
grande economia perchè avremmo potuto
avere dei servizi comuni e avremmo forse
evitato così 'quel dualismo, implicito nel con~
siderare certe cose.

A questo proposito, onorevole Bertone,
lei dice una cosa molto giusta quando asse~
risce che noi dobbiamo dare alle nostre
deliberazioni un carattere di indipendenza.
È vero, noi l'abbiamo sempre fatto; ma
dove va a finire la nostra indipendenza quan-
do, cinque o sei mesi dopo una determi~
nata misura presa, noi sentiamo forte pre~
mere la volontà degli interessati? Lei mi
capisce. Se avessi'mo cOlstruito un palazzo
del Parlamento con servizi comuni, allora
tutto questo avrebbe potuto essere elimi~
nato. Speriamo che questo seme che io
butto qui, sia pure dopo dieci anni, venga
raccolto da qualcuno. Anzichè spendere mi~
liardi per aggiustare palazzi che forse non
meritano nè la spesa, nè l'utilizzo che ad
essi vien dato, speriamo che forse, nelle
legislazioni future, si riesamini questo pro~
blema ab avo, perchè io credo che sia sempre
di attualità l'esigenza di avere una sede non
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soltanto degna ma funzianalmente ideale
per un Parlamenta bicamera1e come il
nastra.

Dapa queste assicurazioni, passiama alla
votazione dei rendICOIIlti.

Metta ai voti il rendicanta delle entrate e
dellilespese del Senata per il iPeriada luglia~
dicembre 1964. Chi l'approva è pregato di
a1,zarsi.

:È approvato.

Metta ai ~oti il rendicanta delle entrate
e delle spese del Senata per l'annOI finan~
ziaria 1965. Chi l'apprava è pregata di al~
zarsi.

È approvato.

Metta ai voti il pragetta di bilancia interna
del Senata per l'annOI finanziaria 1966. Chi
l'apprava è pregato di alzarsi.

È approvato.

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

Svolgimento di interrogazioni

P RES I D E N T E . L' ardine del giar~
nOI reca la svalgimenta di interragaziani.

La prima interrogaziane è quella rivolta
daI senatari Aimani, Di Prisca e Zanardi al
Ministra dei lavari pUlbblid. Se ne dia let~
tura.

Z A N N I N I , Segretario:

{( Per canascere, can riferimenta alla gran~
de apera idraulica Adige~GaDda~Tartaro~
Canal Bialnca che da t,roppo tempa aspet~
ta la sua definitiva Slistemazione, i mativi
per i quali nan si Slia ancara p.ravveduta, a

d'istanza di cinque mesi dalla 'stipulazione
dei cantratti per la costruziane del Canale
Fi'ssera~Tartara, ad autarizzare gli argani
competenti per la cansegna dei lavoI'Ì allle
ditte aggiudicatarie.

IPer sapere inoIrtre se nan intenda, tenen,-
da conta della stagione pt"apizia per l'ese,
cuzione di tali 1a~ori e della neoessità esi.
stente di occupare mana d'opera, inJtet"VeTIJi~
re can urgenza al fine di dare inizio alla co~
struziane del suddetta canale ». (1239)

P RES I D E N T E . L'anaI'eva'le Sot-
tosegretaria di Stata per i lavari pubblici
ha facaltà di rispandere a questa interra~
gaziane.

D E' C O C C I, Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici. Si assicura il senatare
interrogante che l'Amministraziane dei la~
vari pubblici è immediatamente intervenuta
per una pranta consegna delle apere alle
imprese appaltatrici dei lavari di castruzio-
ne del Canale Fissera-Tartara. Infatti nei
giorni successivi alla presentaziane dell'in~
terragazione (che è avvenuta qualche tempa
fa) il Magistrato alle acque di Venezia ha
autarizzata l'ufficia del Genia civile di Man~
tova a pravvedere alla cansegna dei lavari
stessi.

I motivi del lamentata ritarda sano dipesi
daliIa necessità di seguire l'iter amministra~
tiva e di cantraHo previ!sto dalle leggi vi-
genti. Infatti giova brevemente ricat"da~
re che il pragetto genemle per la castru~
ziane del canale Fissera-Tartaro, dalla bat~
te sifone di Valdara di Farmigasa alla
canca sul POI a San Leone, nei camuni di
Mantava e Rancoferara, è stata divisa in tre
lotti, ai fini dell'accalla dei lavori, dei rispet~
tivi seguenti imparti: di lire 1.480.000.000,
di lire 1.475.000.000 e di lire 335.000.000.

I relativi cantratti di appalta, tutti stipu~
lati il 30 navembre 1965, sona pervenuti al
Ministera il 17 dicembre 1965. Veniva su-

i bito (predisposta la reda!zÌone del provvedi~
mento di appravaziane di tutti e tre i can~
tratti, ma per il successivo iter si rendeva
necessaria allegare il pravvedimenta di im~
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pegno provvisorio della spesa la quale
doveva gravare, illl parte, sui fDndi in ge.
stione arI Magistrato, alle acque di Vene-
zia stanziati nel bilancio ,delll'anno finan~
ziario 1965, il quale volgeva ormai alla fine,
e, in pa1rte, su quelli che sarebbero stati stan~
zia ti ne l bilancio dell 'anno finanziario 1966,
che doveva ancora avere inizio ed essere ap~
provato dal Parlamento.

Con la legge 20 dicembre 1965, n. 1389
(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24
dicembre 1965, n. 320) ed entrata in vigore
dallo gennaio 1966, è stato autorizzato il
Potere esecutivo ad esercitare provvisoria-
iIllen te, e Iilon oltre i>128 fcb braio 1966, il
bilancio dello Stato per l'anno finanziario
1966.

Il Magistrato alle acque di Venezia, con
lettera 20 gennaio 1966, n. 1171, era, pertan~
to, in grado di trasmettere il menzionato
provvedimento di impegno provvisorio della
spesa, cosicchè in data 1° febbraiO' 1966 ve-
niva adottato il (p'rovvedimento di approva-
zione dei tre contratti.

Lo stesso giorno il pJ:1Dvvedimen to ve:me
trasmesso agli organi di controllo ~ Ragio~

neria centrale e, da questa, aHa Corte dei
conti ~ per i:l competente riSicontm.

La Corte dei conti, constatata la regola~
rità del provvedimento in questione, in data
11 maggio i1966 lo ammi,se a registrazione
(R:egistro ,1O~IJL.PP., foglio 152).

P RES I D E N T E. Il senatore Aimoni
ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

A I M O N I. Signor Presidente, onore-
vole Sottosegretario, l'interrogazione l'abbia-
mo presentata il 4 maggio 1966 e a quella
data non era ancora stato autorizzato il Ge-
nio civile di Mantova a consegnare i lavori
alle ditte aggiudicatarie. Ora lei ci dice che
tale autorizzazione è già stata data e da
questo punto di vista mi dichiaro soddi-
sfatto. Senonchè, però, a me risulta che i
lavori non sono ancora iniziati per la costru-
zione del canale Fissero-Tartaro-Canal Bian-
co, perchè c'è bisogno di fare un'analisi che
i teonki chi3lm2nO' idrDgeognostica, concer~
fiente 'lo studio delle acque freatiche, e quin-
di bisognerebbe sollecitare la Commissiollle

tecnica chiamata a fare taIe analisi, onde
iPossano avere inizio i suddetti lavori. Grazie.

P RES I D E N T E. Segue un'interroga-
zione del senatore Bonaldi al Ministro dei
lavori pubblici. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I, Segretario:

«Circa i provvedimenti che si intendo~
no adottare onde ovviare alla gravissima
situazione del traffico determinata si nella
vasta zona Ludovisi-Pinciana a causa della
irrazionale sistemazione del piazzale Brasile,
che, oltre ad essere artisticamente deturpa-
to dal « buco)} esistente, costituisce un osta-
colo insormontabile al traffico veicolare a
causa della mancata esecuzione dei lavori
di trasformazione del piazzale stesso e rela~
tivo sottovia, il cui progetto, approvato con
decreto del Ministero dei lavori pubblici da]
1964, non viene inesplicabilmente realiz~
zato.

Ulteriore ritardo nella esecuzione delle
opere comporterà, come è già accaduto in
altri casi, disagi particolari alla cittadinan-
za nel periodo invernale}}. (1249)

P RES I D E N T E. L' onorevole Sot~
tosegretario di Stato per i lavori pubblici
ha facoltà di rispondere a questa interroga~
zione.

D E' C O C C I, Sottosegretaria di Stato
per i lavari pubblici. Con decreto 29 dicem-
bre 1962, emesso dal Ministero dei lavori
pubblici di concerto con quello del tesoro,
venne 2pproVlato il progetto generale pre-
disposto dall'Amministrazione comunale di
Roma per la costruzione di un sottovia vei-
colare al Corso d'Italia, in corrispondenza
dell'incI1OiCÌo di via 'Po con via :Puocini, e fu
prevista anche la esecuzione di alcune modi~
fiche da appartarsi al sottovia veicolare di
largo Brasile. Suocessivamente l'Amministra-
zione comunale di Roma, nel marzo 1963,
[Jn~sentò per tali modifiche un ulteriore aiP.
posito p'I'ogetto che fu eszminato sia dal ser-
vizio tecnico dell'Ispettorato generale rper la
circolazione ed il traffico, sia dal ConsIglio
superiore dei lavori pubblici, H quale ultimo
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con voto del 2:5 maggio 1963 espresse in me~
rito parere favorevole sia pure con alcune
preslcrie.ioni e raccomandazioni. IPertanto con
decretO' del 29 genm.aio1964 anche tale 'Pm~
getto venne approvato e di ciò venne data
notizia al comune di Roma con nota Il
marzo 1964, n. 2226.

Naturalmente l'accollo dei lavori in parola
competeva alla citata Amministrazione co~
munale che dovè bandire ben tre gare di
appalto prima di poter ottenere delle offerte
aooettabili. L'ultima gara risulta eSlPerita neJ
1964 ma da tale data l'Amministrazione co-
munale, sebbene ripetutamente sollecitata
anche tramite l'ufficio specia1le del Genio civi-
,Ie per le opene edilizie della capitral,e, non ha

fatto :finora conoscere ufficialmente i motivi
che l'hanno indotta a soprassedere alla con-
segna dei lavori.

Al riguaI1do è da ritenere che il comune
non ahbia proceduto ancora alla copertura
iParziale del sottovia del piazzale Brasi,le per
un duplice ordine di motivi. Il primo motivo
è costituito dalla preferenza di attuare ope-
re urgenti, senza peraltro precludere la pos-
sibilità di un ulteriore intervento in merito,
in relazione alla ingente spesa da affrontare.
Il secondo motivo, forse più importante del
primo, è dato daHa considerazione dI non
aggravare 1a !pesante situazione, agli effetti
del traffico, venuta a c,r,earsi nel decorso
biennio con la costruzione del sottovia di
Corso d'IItalia (piazzale della Croce Rossa,
Porta Pia, via Nomentana, piazza Fiume,
Corso d'Italia), e anche per non dover di-
rottare nuovamente il traffico dopo la tanta
attesa apertura dei sottovia stessi.

Recentamente, tuttavia, il comune di
Roma ha posto in opera, in molte zone della
città, tra le quali è compreso anche il largo
Brasile, tutta una serie di manufatti con
annessi impianti semaforici che risolveran-
no, senza alcun dubbio, almeno in parte, la
caotidtà del tndEco ,specie quella delle ore
di punta, nella zona indicata dal senatore in-
terrogante.

Tali impianti sono man mano attivati da'l
comune tenendo conto dei rilievi già effettua~
ti in laca sulle punte massime di traffico, in
modo da pervenire ad una fasa tura dei cicli
semaforici tale da eliminare a,I massimo gra-

do gli inconvenienti finora riscontrati ndla
circolazione.

In tal modo il largo Brasile viene a tro-
varsi nell'itinerario preferenziale via Salaria
(dall'incrocio con via dei Prati Fiscali) - piaz-
za Fiume-via Pinciana e tale canalizzazione
giov,erà senz'altro a decongestionare notevol-
mente nntero trafficO' del,la zona Ludovisi-
Pinciana.

Asslcuro comunque l'onorevoile senatore
interroga:ntie che l'Amminis1!razione dei la-
vori pubblici non mancherà di tener pre-
sente la questione anche sotto il punto di
vista ul1hanistko ed artistlco, così come egli
stesso ha aUSlpicato. SoggiulJjgo in/fine che l'as-
sessore al traffico, motorizzazione e trasporti
del comune di Roma ha assicurato che si
cercherà in tutti i modi di non creare di-
sagi nei confronti della cittadinanza, in ispe-
cie nel periodo invernale, e che si contempe-
l'erannO tutte le esigeI1lze delle diverse cate-
gorie sociali (commercianti ed uffici della
zona) alle effettive esigenze di traffico.

P RES I D E N T E. Il senatore Bonal-
di ha facoltà di dichiarare se sia soddi-
sfatto.

* B O N A L D I Onorevole Sottosegre-
tario, la ringrazio di questa comunicazione,
però non posso dichiararmi soddisfatto di
quanto ella ha detto, perchè, a parte l'in-
spiegabi,le com,portamento del comune, che
malgrado i ripetuti solleciti del suo Mini-
stero si è ben guardato dal dare una rispo-
sta all'infuori di quella che ella adesso ha
voluto riferirci, devo anche dire che quanto
l'assessore al traffico le ha prospettato non
è altro che una parziale soluzione dei proble-
mi prospettati sia dalla Soprintendenza alle
antichità, sia dal Consiglio superiore dei la-
vori pubblici. Quindi, dal punto di vista del
traffico veicolare, la trasformazione semafo-
dea di cui ella .parla non è all1!ro che un espe-
diente per cercare di migliorare le cose,
quando si sa benessimo che, con i lavori che
si devono fare per chiudere quello che chia-
meremo il buco di Largo Brasile, si risolve-
rebbero quasi completamente i problemi del
traffico veicolare (almeno fino ad un certo
periodo, poichè evidentemente con il ritmo
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di crescenza delle macchine, ;più in là sarà
necessario studiare delle altre soluzioni). Pe~
rò, con la chiusura di quel buco, il traffico
verrebbe risolto, mentre adesso attraverso
l'installazione dei semafori non si fa altro
che cercare di migliorare la situazione.

Non posso quindi assolutamente dichia~
rarmi soddisfatto di quanto l'assessore al
traffico le ha dichiarato, onorevole Sottose~
gretario.

Tra l'altro non vi sarebbero neanche degli
inconvenienti dal punto di vista dell'inizio
dei lavori, perchè mi consta che anche il co~
mune ha approvato tutto il sistema di lavori
per la trasformazione del sottovia che la
ditta dovrebbe eseguire, lavori che non do"
vrebbero creare nessun intralcio alla circo-
lazione, dato che questa potrebbe defluire
quasi normalmente durante la fase di esecu~
zione dei medesimi.

Quindi io chiedo anoora a lei, onorevole
Sottosegretario, e al suo Ministero di voler
insistere presso il comune perchè ¥enga at.
tuata con la più grande urgenza questa tra~
sformazione del sottovia veicolare. Questa
trasformazione, ripeto, era stata subordina~
ta al parere della Soprintendenza alle anti.
chità, e anche il Consiglio superiore dei la.
vari pubblici si era espresso favorevolmente
nei riguardi di questa che, dal punto di vi~
sta estetico e veicolare, costituisce l'unica
soluzione che si possa adottare. Tutte le al~
tre, compresa quella dei semafori, non sono
altro che dei tentativi mal riusciti.

Vorrei temninare dicendo aH' onorevole
Sottosegretario che nelle interrogazioni ave.
vamo chiesto che si desse inizio a questi la~
vari nel periodo estivo, perchè naturalmen~
te adesso nel periodo invernale la cittadinan.
za sarà nuovamente costretta a subire tutti
i disagi e tutti gli intralci di questo ritardo,

I

direi inesplicabile, da parte del comune. Gra~
zie, onorevole Sottosegretario.

P RES I D E N T E. Lo svolgimento
delle interrogazioni è esaurito.

Svolgimento di interpellanze

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca lo svolgimento di interpellanze.

La prima interpellanza è quella rivolta dal
senatore D'iAndrea alIMinistro dei lavori pUlb~
blid. [Sene dia lettura.

Z A N N I N I, Segretario:

« Per sapere se il Consiglio superior,e del
Ministero è a conoscenza di piani di svi-
luppo edilizio della Capitale per i quali
sorgerebbero a 10 chilometri dal Campido~
glio vere e proprie città, con costruzioni
alte da 40 a 50 metri, ovesi ammassereb.
bero, in località Spinacetoe in località Tre
Fontane, rispettivamente, 26.000 e 22.000
cittadini.

Questi ;progetti, ov,e fossero attuati, alte~
l'erebbero grav,ement!e i rapporti fm la cit.
tà antica e la nuova così da porre, con la
massima uI'genza, il probllema di un piano
di sviluppo territoriale ridimensionando in-
veoe il previsto aumento nella popolazione
di Roma ». (330)

D' A N D R E A. Onorevole Presidente,
onorevole Sottosegretario, onorevoli colle~
ghi, la mia interpellanza risale al 15 giu~
gno 1965, a pochi giorni di distanza da un
mio discorso in Campidoglio sull'applica-
zione del'la legge n. 167 e suHa progettata cit~
tà di Spinaceto da costruire come organizza.
zione di vita collettiva, nuovo esperimento
architettonico e nuova concezione dell'edi~
lizia.

Desideravo allora, perchè si era ancora
in tempo, investire il Governo di un pro-
blema tanto grave e forse insolubile da par~
te del oomune. La mia interpellanza risul~
ta oggi tardiva, perchè il piano regolatore
di Roma del dicembre 1962 è stato firmato
nel dicembre del 1965 dal Presidente della
Repubblica, è stato pubblicato nel mese di

marzo di quest'anno e vi è stato poi un de.
creta promosso dal ministro Mancini per
la proroga dei piani particolareggiati con il
noto emendamento da me proposto e corte~
semente accolto, fatto proprio ed anzi am~
ipliato, dal sottosegretario De' Cocci. Questo
decreto non ha però portato molto sollievo
all'edilizia romana perchè le norme di appli-
cazione del piano del 1962 non corrispondo~
no a quelle del piano del 1931.
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Si sono concesse licenze nella zona D che
è zona di completamento del piano del 1931,
IDa che è ormai esaurita. Nell'ultima se~
duta della passata amministrazione del Con~
siglio comunale di Roma sono stati approva~
ti a maggioranza tutti i progetti in applica~
zione drella legge n. 167 ma non è stata porta~
ta alll'es,ame del Cansiglio nessuna cOlllvernzio~
ne con ì privati, nonostante J'esplicito parere
favorevole della II Sezione del Consiglio di
Stato e nonostante che quelle convenzioni
fossero citate nel decreto del Presidente del~
la Repubblica.

la ho sempr,e lamentato che la llegge n. 167
sia stata deformata ad arte, perchè essa do-
veva incrementare, doveva dare la possibi-
lità dell'edificazione popolare ed economi~
ca, non doveva essere strumento per arre~
stare, per inceppare, per colpire l'iniziativa
privata. Tanto più questo era necessario per
la situazione economica del Paese perchè
tutti i Ministeri economici lamentano l'in-
ceppamento, l'arresto, la crisi dell'attività
edilizia.

Ma la non approvazione delle convenzio~
ni ha scoraggiato gli imprenditori che ave~ ,

vano già fatto molte spe~e di urbanizzazio-
ne delle zone convenzionate. Grandi e medi
costruttori, grandi ditte della città di Roma
sono falliti: queste sono le vittorie di colo~
ro che combattono l'iniziativa privata, le
bandiere che essi strappano al nemico, che
è la borghesia, o, come essi dicono, i mono-
poli. Altri hanno chiuso le loro imprese; al-
tri sono andati a lavorare all' estero dove so-
no stimati e riconosciuti come preziosi im-
prenditori.

Questo avviene mentre si lamenta la man-
canza di risparmio e quindi di investimen~
to, mentre il problema della finanza locale
ha costituito an:cora ieri, in quest'Aula, ar~
gomento per una discussione di tanto rilie~
va e di tanta preoccupazione per tutti.

Proprio questa mattina leggo in un gior-
nale romano un articolo ~ « La Capitale e I

lo Stato }}
~ con il quale si tenta di raffor~

zare la posizione della Giunta di Roma nelle
sue richieste allo stesso Capo dello Stato per
le esigenze della Capitale, le quali esistono,
ed io le conosco perchè da 14 anni ho l'ono~
re di appartenere all'Assemblea capitolina.

Esistono, ma esiste anche l'allarmante situa~
zione di tutti gli enti locali che hanno su~
perato i 5 mila miliardi di debito come si
legge in una rel!azione dell'ANICI a Salerno.

Non a caso l'onorevole La Malfa ha chie~
sto il blocco della spesa pubblica per due
anni. In questo quadro la mia interpellanza
su Spinaceto è ancora valida. Io ho parlato
di Spinaceto a proposito di applicazione del-
la legge n. 167, ma forse non sono nemmeno
nel vero, perchè Spinaceto sorgerà, quando
sor;gerà, su un territorio che aJpiParteneva già
al demam.io comunale e non su un territo~
ria vincolato per effetto della legge n. 167 e
all'uopo espropriato.

Si è voluto compiere colà una vera e pro-
pria esperienza, un esperimento di nuova ar-

I chitettura con un corpo massiccio di costru~
zioni per circa tre chilometri: una grande
biscia, si è detto, con una altezza che rag-
giungie in aLcuni punti i 40 e i 50 metri; qual,.
che cosa di mostruoso come tipo di edilizia
collettiva a fini collettivi. Qualcosa di simile
ho visto nella Berlino-Est, quando vi andai
quakhe anno fa ed osservai quella che a'l~
lara si chiamava la Stalinstrasse e che oggi
non so se abbia cambiato nome. Eppure
proprio nell'« Avvenire d'Italia}} del 15 apri~
le 1965, si raccomandava a proposito di Spi~
naceto la necessità di evitare, nei nuovi
quartieri, l'errore delle case di massa.

Ma vi erano delle ragioni più profonde per
motivare il mio dissenso, e vi sono ancora.
Io ho qui una relazione ampia e approfon~
dita del Consiglio superiore dei lavori pub-
blici sul piano regolatore del giugno 1959,
che è stato ripudiato. Quella relazione costi~
tuiva un esame storico molto approfondito
delle v;kende edilizi,e della città di Roma,
mentre la relazione sul piano del 1962 mi pa~
re molto sbrigativa e sommaria.

Ebbene, noi abbiamo sempre sostenuto,
tutti gli studiosi dell'urbanistica romana
hanno sempre sostenuto fino a ieri, che il
quartiere EUR costituiva una città satelli~
te o. un centro direzionale attorno alla Capi-
tale, ma che da quel punto fino al mare,
l'estensione dell'edilizia doveva essere mol~
to rada e con altezze non superiori ai 7 metri
e mezzo e con una densità che non doveva
superare gli 80 abitanti per ettaro. Avevamo
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sempre tenuto presente l'immagine dell'Agro
romana caro a Chateaubriand e da lui de~
scritta [lel« Mercure de France}) del gennaio
1804. «Nulla}) ~ egli scriveva ~ « è para~

gonabile per bellezza alle linee dell'orizzon~
te romano, alla dolce pendenza dei piani,
ai contorni soavi e fuggenti delle montagne
che lo delimitano ».

Ora, tutto questo contrasta vivamente con
la creazione dei quartieri di Spinaceto e di
Tar dei Cenci, che superano per somma di
popO'lazione città di nobilissima struttuna
e oa:poluolghi di regioni come L'Aquila che ha
solo 57 mila anime. Ma dove si immetterà
nel sistema viario quella popolazione? Cer~
to sulla via di Decima e poi sull'Anulare, ma
in seguito necessariamente sulla Colombo.
Ma si sono tenute presenti le gravi difficoltà
già esistenti per il traffico sulla Colombo,
i continui incidenti di macchine, le gravi per~
dite, in marti e feriti, di uomini? O si è volu~
to comunque, per ragioni di partito, accer-
chiare e colpire il quartiere ritenuto privile-
giato e bOI1ghese dell'EUR, e /perciò candan~
nabile e corvéable à merci et miséricorde?

Il piano del 1962, decretato nel giugno di
quell'anno dal Ministero dei lavori pubblici,
con grave lesione dell'autonomia comunale
che già aveva adottato un suo piano nel giu-
gno 1959 con la maggioranza voluta, ha crea-
to problemi del tutto nuovi e forse insolu-
bjlli. Inso.lubile appare ,oggi la creazione del-

l'asse attreZJzato e la edi6cazione deLle due
nuove città o centri diJ:1ezionali di Pietralata
e di Centocelle. Era opportuno compiere pri-
ma le opere vi arie sul Lungotevere, e cioè
far vivere la città reale, la città oggi vivente
e che è completamente bloccata. Si voleva
costruire, con quel piano, una città univer-
sitaria sotto Frascati, malgrado le fortI doc
glianze di quel comune aocohe dallo stesso
Consiglio su;periore dei lavori pubblici.

Questo gigantismo per la città di Roma è
gravemente preoccupante. Noi abbiamo sem~
pre presente la dimensione della città, per~
ch!è è una dimensione per la iqual,e non si può
trascuraI1e il rapporto tra la città vecchia,
mOlnwnentaJle e antka, e la città nuova. Se
questa rapporto si rompe in una misura che
'Supera le pI1evisioni, tutto quello che ne verrà
sarà grav1emente dannoso per la città di Ro-

ma. EccO' perchè noi aV1evamo previsto nel
11959pOC,opiù di 3 milìoni di abitanti, men-
tre oggi la ipr:evi,sioneè per 4 milioni e mezzo
di albitanti nel 1985. Questa nuova dimensio-
ne trasforma oompletamente il rap!porto tra
la città monumentale e la nuova distesa m~
diffeI1enziata di abitazioni.

Ieri è stato ricordato qui dal collega Gi-
gliotti, che è con me da molti anni nel Con-
siglio comunale di Roma, che la somma del
debito del Municipio di Roma ha toccato
gli 820 miliardi, cifra destinata a crescere
violentemente anche perchè lo sbilancio an-
nuo raggiunge e supera nella spesa ordina-
ria e straordinaria i cento miliardi di lire
(confessati sono per ora 81 miliardi). Nè
questa condizione può migliorare perchè vi
sono quattro costanti passive destinate ad
un incremento continuo: la spesa per il per~
sonale, la spesa e il deficit delle aziende mu-
nicipalizzate, la spesa degli interessi del de-
bito, le nuove opere che abbiamo breve-
mente citato. A tutto ciò si aggiunge ora l'ap-
provata delibera sul decentramento ~ che
però l'autorità tutoria non ha ancora rati-
ficato e io penso che non potrà ratificare
senza grosse modifiche ~ che comporta la
costruzione di 12 nuovi edifici comunali per
le dodici circoscrizioni, con la creazione di
dodici assemblee di 40 membri designati
IPropor,zionalmente dai partiti e che certa-
mente vorranno anche loro sedere, avere le
loro indennità, aumentare notevolmente il
deficit del b.Hancio comunale. Mai un'Ammi~
nistrazione pubblica è arrivata a questo pun-
to di politicizzazione e nessuno potrà affer-
mare che Roma potrà trarre un beneficio
e un risparmio da un simile sistema. Chiedo
scusa, onorevole Presidente e onorevoli col-
leghi, di non aver presentato un quadro lie~
to dei problemi della capitale, problemi che
sono destinati ad aggravarsi ed a peggiora-
re; della capitale alla cui Amministrazione
ho l'onore di appartenere da 14 anni. La mia
interpellanza, superata per l'aspetto speci~
fico perchè tutto è stato ormai compiuto al-
meno. in quelle che sono le decisioni dell'Am~
ministrazione, comportava però l'esposizio-
ne di tali problemi. Io ho il dovere di espor~
li al Senato che non è riuscito a formulare
una legge per la capitale ed ho il dovere di
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farli presente al Governo nei limiti delle sue
possibilità ed in vista di quel centenario del~
la capitale che servirà certo ad aumentare
ancora molto la spesa e che è stato in que~
sti giorni evocato, come meta, come termine
e fasto dell'unità della patria italiana.

P RES I D E N T E. L'onorevole Sotto~
segretario di Stato per i lavori pubblici ha
facoltà di rispondere a questa interpellanza.

D E' C O C C I, Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici. n piano esecutivo pla~
nivolumetrico in variante al piano delle zo~
ne destinate all'edilizia economica e popola~
re nel territorio di Roma (e particolarmente
di Spinaceto) è stato approvato con decreto I

ministeria<le 30 settembr1e 1965, n. 689, su
conforme parere del Consiglio superiore dei
lavori pubblici espresso nell'adunanza del
29 settembre dello stesso anno.

n piano si inquadra nella sistemazione
prevista per rintero territorio comunale di
Roma dal piano regolatore generale appro~
vato con decreto del Presidente della Repub~
blica del 16 dicembre 1965, che ha comide>-
rata con particol1are cura i réuppO'rti tra 11
illudeo antico e l'eSlpansione del1'abitato,

siP'ecie perciò che concerne il traf,fko e le
comunicazioni: difatti, come è già noto,
per Spi11'aceto è prev~sto un nuovo tronco di
ferrovia metropolitana, nonchè l'adegua~
mento della rete viaria esistent<e.

Desidero qui antidpare che, anche per il
quartiere delle Tre Fontane, progettato pe~
rò a cura degli istituti di pJ1evidenza del Mir
nistero del tesoro, non vi sono preoccupa~
zioni in quanto esso è inquadrato nel pia~
no regolato re generale di Roma; pertanto,
anche per tale nuovo insediamento, è assi~
curato l'inquadramento urbanistico nell'am~
bito del territorio comunale.

È conseguenziale e logico che non deve
essere esclusa l'utilità di un piano di svilup~
po intercomunale di tutto il comprensorio

attorno a Roma; posso assicurare in propo~
sito che tale piano, peraltro ancora in fase

di studio, non appa're stJ1ettamente necessa~
ria per assicurare i rapporti fra la città an~

tka e la nuova, i quali, come rgià precisato,

formano oggetto di adeguate previsioni già
nel piano regolatore generale vigente.

Desidero inoltre smentire subito l'asser~
zione che a Spinaceto vi saranno costruzio~
ni alte da 40 a 50 metri. Infatti la tipologia
edilizia proposta e autorizzata presenta una
notevole diversificazione sia planimetrica
che altimetrica sfruttandosi al massimo la
naturale oro grafia della zona.

Si è pervenuti, quindi, ad adottare una
forte differenziazione fra edifici bassi (tre
piani e case a terrazze) e edifici alti (otto
piani), scartando le altezze intermedie allo
scopo di permettere una chiara contrappo~
sizione compositiva alle varie parti del
quartiere.

Sano previste, dIfatti, case in linea con al~
tezze massime di m. 10,20 e così pure case
isolate della stessa altezza, mentre per gli
edifici a 1Jerrazz,e si a'Vrà un' altezza di me~
tri 16,80 e per le costruzioni isolate e svi~
llljppate in linea si giungerà ad un'altezza
massima di metri 25160. IIn un solo caso, e
cioè per l'edificio destinato a sede dell'ufficio
postal<e e di altri uffici pubblici, è stata auto..
:r;iz~ata la deroga alle altezze tipiche assunte
a base della t~pologia edilizia.

iL'altra preoccurpazione del senator,e inter~
pel1ante, circa il rapporto fra città antica
e città nuova, non deve sussistere in quan~
to in fas.e di studio i progettisti potevano
av,ere effettiVlamente due alternative di in~
teI1Pretazione: o puntare sUll rgiDado di au~
tonomia del nuovo insediamento (magari
anche di tutti i nuovi insediamenti) in rap-
porto alla città di Roma, oppure formulare
un'ipotesi di oOII1pllementarità rispetto alla
città. È stata scelta questa seconda soluzio>-
ne, int<endendosi come complementarità n.on
la capacità .o la possibiHtà di una vita il più
p.ossibiJe autonoma dalla città, ma la capa~
cità di integrazione con funzioni economico~
urbanistiche originali rispetto alle attuali
condizioni di equilibrio dell'area metropo~
litana nel suo complesso.

Lo studio di questa prima attuazione del~
la legge n. 167, che si concretizzerà in Spi~
naoeto, può quilndi considerarsI un defini~
tivo superamento dei vecchi quartieri, sorti
quasi a caso. Possiamo considerare Spina~
ceto una moderna espressione della nuova
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vita civile e sociale alla quale il cittadino
ha e deve avere il diritto di partecipare. In~
sediamenti del genere sono già stati realiz~
zati in Inghilterra, in America ed in altri
Paesi di avanzato progresso urbanistico e
di regime autenticamente democratico.

Per quanto riguarda Spinaceto, non di~
mentichiamo che perfino la severissima
{( Italia nostra)} ha plaudito al progetto,
ravvisando in Spinaceto un nuovo, bellis~
sima, umanissimo quartiere; e {( Italia no~
stra)} non scherza quando si tratta di de-

nunciare le brutture, vecchie e nuove, da
qualunque parte provengano.

Il superamento della città tradizionale
come unico luogo di vita associata e la
creazione di un nuovo tipo di insediamento
umano che usi in modo diverso il territo~
ria sul quale sono le costruzioni, le attrez~
zature, le strade, i parchi, fanno parte del~
la realtà di oggi.

Infatti a Spinlaoeto si avrà prima di tut~
to la concentrazione delle attrezzature pub-
bliche e private in maniera di assicurarne
la massima compattezza e speci2lizzazione;
una vera omogeIlieità fra spazi residenziali
e attrezzature, un rapporto diretto fra resi-
denze e spazi aperti (campagna, parco) ga~
rantendo ad ogni alloggio una visuale libe~
ra sul verde; alta concentrazione delle aree
residenziali per garantire una razionale di-
sposizione della rete viaria e dei servizi tec~
nologici, per consentire allo stesso tempo
la formazione di ampie zone di parco pub-
blico.

Pertanto nel piano di Spinaceto, su aree
di proprietà comunali, sarà possibile effet-
tivamente insediare 26.110 abitanti i quali
usufruiranno di abitazioni moderne realiz-
zate nella maggior parte con il contributo
dello Stato.

Troverà applicazione infatti a Spinaceto
l'intervento della GESCAL; sarà realizzato
un importante complesso dell'ISES, finan-
ziato ai sensi della legge n. 1460: usufruen~ I

do di tale legge potranno, altresì, costruire
il proprio fabbricato circa 70 cooperative.

La restante aliquota dei lotti destinati al-
le costruzioni, pari al 40 per cento del tota-
le, è rimasta a disposizione dell'iniziativa
privata, che molto volentieri si sta interes-
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sando dell'acquisizione delle aree disponi-
bili.

Posso, quindi, concludere affermando che
Spinaceto costituirà !'inizio di un nuovo equi-
librio nella struttura insediativa della zona
meridionale dell'agro romano, tanto più ap-
prezzabile ove si consideri che il suo studio
è stato impostato e sviluppato in quel mo~
mento particolarmente delicato in cui la
legge n. 167 veniva sottoposta a giudizio di
costituzionalità e, in conseguenza, la pro-
grammazione dell'edilizia sovvenzionata su-
biva uno sbandamento per la stasi operativa
degli enti di intervento.

Oggi, peraltro, la situazione è superata:
a Spinaceto procedono intensamente i lavo-
ri per il collettore primario che saranno
ultimati, spero, nella prossima primavera.
Sono già state prese in esame tutte le
altre opere di urbanizzazione che inte~
ressano il comprensorio, al fine di coordi~
narne l'esecuzione. La picchettazione di tut~
ti i lotti è già definita. Quanto prima si pro"
cederà alla consegna delle aree agli enti.

Tutte queste considerazioni di carattere
generale e tutti i dati pratici che ho ricor~
dato riportano al problema di fondo, che è
quello della crisi della nostra edilizia, che
è però anche crisi strutturale. Non possia-
mo assolutamente agire a casaccio. Si è
preferito tardare qualche mese, ma costrui-
re in modo civile, razionale ed ordinato.

In fondo la legge n. 167, contro la quale
il senatore D'Andrea ha puntato i suoi stra~
li, è stata votata in Parlamento da tutti i
GrupDi politici, compreso il Gruppo al qua~
le il 'ienatore D'Andrea appartiene. Natural-
mente ogni sistema che si sostituisce ad un
altro esige un periodo di rodaggio e di av-
viamento.

Spinaceto e gli altri insediamenti, com~
presi nel primo programma biennale in

corso di realizzazione ai sensi della legge
n. 167 da parte del comune di Roma, costi-
tuiscono un concreto passo avanti per una

definitiva eliminazione degli aspetti pato-
logici dell'attività edilizia. Agrigento inse~

gna. Non credo che alcuno vorrà dire che
insediamenti tipo quello di Agrigento pos-
sano incoraggiarci a seguire strade del gene-
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re anzichè orientarci verso insediamenti ci~
vili come quello di Spinaceto.

Realizzazioni come quella di Spmaceto
rappresentano la concreta espressione di
un'accorta politica urbanistica affidata alle
Amministrazioni comunali, le quali non su~
biscono più lo sviluppo caotico della città
e la logica della speculazione, ma sono fi.
nalmente messe in grado di guidare l'evo-
luzione della città, di frenare e di corregge~
re la speculazione fondiaria, di contenere
i prezzi delle aree edificatorie, garantendo
nel con tempo una civile dotazione di infra~
strutture, di attrezzature e di servizi.

I prossimi programmi del comune di Ro~
ma riguardano la zona di Tar de' Cenci, su
area di proprietà comunale, altri sei piani
di zona nel settore Tiburtino-Nomentano,
due piani di zona a Fiumicino e a Prima
Porta e infine altri dodici piani di zona
con aree già in parte di proprietà degli en~
ti di intervento edilizio. Anche per questi
altri piani l'Amministrazione dei lavori
pubblici, come già in parte ha fatto, curerà
ogni più sollecito adempimento, vigilando
affinchè non siano turbati i rapporti tra
l'antico e il nuovo pur nell'adeguamento
con il libero e incomprimibile sviluppo della
città di Roma sul piano umano, civile, eco~
nomico.

P RES I D E N T E. Il senatore D'An~
drea ha facoltà di dichiarare se sia soddi-
sfatto.

D'A N D R E A. Onorevole Presidente,
onorevole Sottosegretario, molta parte del~
le sue dichiarazioni possono giudicarsi sod-
disfacenti, ma rimangono alcuni punti sui
quali non possiamo essere d'accordo.

Noi liberali abbiamo votato, sì, la legge
n. 167, che doveva valere per l'edificazione
popolare ed economica, per venire incon~
tra a necessità pressanti delle masse emi-
gratorie, che in quegli anni erano molto
forti in Italia. Lo spostamento di popola~
zioni dal Sud al Nord, la tendenza delle po-
polazioni a passare dalla campagna alla cit-
tà resero necessaria quella legge, la quale
però non doveva essere uno strumento po-
litico per combattere, per inceppare, per ca- I
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stigare l'edilizia e l'intrapresa privata. Per-
tanto su questo punto il mio dissenso ri-
mane fermo.

Rimangono anche tutte le altre osserva~
zioni sulla trasformazione per ragioni pole-
miche e di partito' del piano del 1959, che
era un piano molto studiato e prudente ed
era stato regolarmente adottato dal Consi~
glio comunale, con il piano del 1962. Questo
ultimo fu decretato dal Ministero, pubblicato
dal Ministero, fatto approvare nel termine
di sei mesi dal Consiglio comunale con una
procedura che non era stata mai seguita in
I talia e contro la quale non tanto reclamò
il Consiglio comunale, quanto il Commissa-
rio di Governo, il consigliere di Stato Dia-
na, perchè vi ravvisò una forte violazione,
come rappresentante della città in quel mo-
mento, dell'autonomia comunale. Il para-
gone di Agrigento non credo si confaccia
alla serietà di questa discussione: Roma
non è Agrigento, le condizioni che si sono
verificate in Agrigento non hanno nessun
rapporto con quelle che si sono verificate
a Roma. Il rapporto tra edilizia privata ed
edilizia pubblica non è stato presente al~
l'onorevole Sottosegretario: è un rapporto
importante dal punto di vista economico,
dal punto di vista della libertà dell'iniziati-
va, dal punto di vista morale, ed è lo stesso
rapporto che deve essere rispettato tra la
città vecchia e la nuova e quindi tra le di~
mensioni del piano del 1959 e le dimensioni
del piano del 1962. Avevo qui con me, ma
in questo momento non lo trovo, un arti-
colo pubblicato su {{ Concretezza}} ~ che è

la rivista di Andreotti ~ da un profondo co-
noscitore dell'urbanistica romana, sulla via
Appia antica e sul decreto che modifica lo

stesso piano del Comune del dicembre 1962,
perchè aggiunge ai 5.200 ettari, vincolati per
dodici anni per l'edilizia pubblica, un vin-
colo di 2.600 ettari per un parco sull'Appia.
Sull'articolo è la dimostrazione completa,
perfetta, compiuta dell'impossibilità di at~
tuazione di questo decreto e del grave dan-
no che ne verrà. Io ho già detto molte volte
che la villa Borghese, che deperisce visibil~
mente per il passaggio continuo delle mac~
chine, è ampia 98 ettari e che la villa Ada è
di 140 ettari: 140 ettari della villa Ada più
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i circa cento ettari della villa Borghese fan~
no 240 ettari. Il piano paesistico che il mi~
nistro Medici adottò per l'Appia contempla~
va 370 ettari, cioè molto più della villa Bor~
ghese e della villa Ada messe insieme: era
un piano già coraggioso, già audace, già
difficile da eseguire. Voi a questo piano ra~
gionevole sottoscritto dal vostro Governo,
dai vostri uomini, dal ministro Medici, pas~
sando all'Amministrazione comunale gli at-
ti notarili già pronti per il trasferimento
della proprietà, avete opposto, con un col~
po di mano, un piano di 2600 ettari, assolu~
tamente ineseguibile perchè già gli attuali
spazi verdi non possono essere curati dal
comune e non possono essere utilmente te~
nuti.

Non ho qui, ripeto, lo studio della rivi~
sta « Concretezza }} ma gliela manderò (for~
se lei lo avrà già letto, onorevole Sottose-
gretario) perchè può essere di insegnamen~
to. Vi sono quindi molte cose che noi non
possiamo condividere, che almeno io non
posso condividere come rappresentante del P O L A N o. Signor Presidente, ano-
mia Gruppo nell'amministrazione di Roma . revoli colleghi, onorevole Sottosegretario,
e come senatore di un collegio romano. Cer~ davanti all'attenzione del Senato e dell'opi~
to è stato grave danno che non si potesse nione pubblica del nostro Paese è posta og~
fare una legge per la capitale, che non si gi, da questa nostra interpellanza che ab~
potesse trovare la formula di una legge per

biamo avuto l'onore di presentare alcuni
la capitale, ma l'attuale delibera sul decen~. .

h 'h
. l h meSI or sono una questIOne c e puo sem~

tramento, c e SI trova a vostro esame e c. e
b

. ' . .,
dovrà creare 12 nuove circoscrizioni con 12 I rare dI modesta Importanza e che Invece e

consigli comunali non elettivi, ma tratti dai.
I di ril~vante im~ortanza ?erchè collegata ai

partiti, è tale da farci fortemente temere grossI .problemI del~a sIcurezza europea e

per l'avvenire di Roma. E ciò per la somma delle VIe per garantIre la pace nel mondo.

di errori che saranno commessi, per le mal~ E la questione è questa. Uno dei due Sta~
versazioni che ne potranno deri;are, per il ti tedeschi oggi esistenti, la Repubblica de~
declino inevitabile della capitale. mocratica tedesca, ha chiesto di essere

A questo punto non posso aggiunger al~ ammessa all'Organizzazione delle Nazioni
tra, se non la speranza che, quando questa Unite.
delibera sarà a voi sottoposta, voi ne pos~ Ci sia consentita una premessa che potrà
siate correggere i difetti e impedire il peggio. servire ad inquadrare la questione. Il 20

settembre di quest'anno, all'apertura dei la~
vari della XXI Assemblea generale delle Na-
zioni Unite, il Presidente uscente, onorevole
Amintore Fanfani, Ministro degli esteri del
Governo italiano, ha pronunciato un di-
scorso di commiato dalle sue alte funzioni
presidenziali dove ha indicato i problemi

che dovrebbero essere risolti per il supera-
mento delle odierne difficoltà dell'Organiz~

P RES I D E N T E. Segue un'interpel~
lanza dei senatori PaIano, Pajetta, Valenzi,
Mencaraglia e Romano al Ministro degli af~
fari esteri. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I, Segretario:

« Per conoscere quale sarà l'atteggia~
mento del Governo italiano sulla richie~

sta ufficiale del Governo della Repub-
blica democratica tedesca per la sua am~

,missione all'Organizzazione delle Nazioni
Unite, trasmessa ilIa marzo 1966 ~ tramite

la delegazione della Repubblica popolare di
Polonia all'ONU ~ al Segretario generale
delle Nazioni Unite U Thant, e da quest'ul-
timo comunicata a tutti i membri del Con~
siglio di Sicurezza; e se non ritenga che il
Governo italiano, uniformandosi allo spi-
rito di universalità dell'ONU, debba appog~
giare la richiesta di ammissione alle Nazioni
Unite tanto della Repubblica democratica
tedesca quanto della Repubblica federale
tedesca, al fine di portare un valido contri-
buto a garantire la sicurezza in Europa ed a
facilitare i negoziati per il disarmo nell'in-
teresse generale della distensione e della
pace nel mondo )}. (430)

P RES I D E N T E. Il senatore PaIano
ha facoltà di svolgere questa interpellanza.
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zazione delle Nazioni Unite e quindi della
tensione internazionale.

L'onorevole Fanfani ha parlato di tre
fondamentali problemi, la cui soluzione po-
trebbe realizzare le condizioni per il rinvi-
gorimento dell'Organizzazione delle Nazio-
ni Unite. Di tali tre fondamentali problemi
torna a proposito citarne qui uno, il terzo.

{( La terza esigenza)} ~ ha detto in quel
discorso l'onorevole Fanfani ~

({ è quella
di estendere l'autorità dell'ONU a tutte le
regioni del mondo. Ciò sarà possibile se da-
remo prova della saggezza e del senso di re-
sponsabilità necessari per realizzare, sen-
za derogare ai principi dell'ONU, la autenti-
ca universalità delineata dai formula tori
della Carta di San Francisco. Nel 1945, B.
Ruml prevedeva che venti anni dopo San
Francisco si sarebbe constatato essere l'Or-
ganizzazione delle Nazioni Unite l'unica al-
ternativa alla distruzione del mondo. Que-
sta previsione si è avverata. Non resta che
dare soluzione adeguata a tutti i problemi
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Or-
mai infatti lottare per evitare l'apocalittica
distruzione del mondo vuoI dire lottare per
garantire all'ONU mezzi sufficienti, azione
efficace, autorità universale».

Non si può che concordare pienamente
con tali impostazioni. Dare autorità univer-
sale all'ONU: è ben questo, che ha solenne-
mente proclamato dalla tribuna delle Na-
zioni Unite la massima autorità della chie-
sa cattolica, il pontefice Paolo VI, or fa un
anno.

Veniamo ora alla domanda del Governo
della Repubblica democratica tedesca per
l'ammissione di questo Stato nell'Organiz-
zazione delle Nazioni Unite. Il 25 febbraio
1966 il Presidente del Consiglio di Stato
della Repubblica democratica tedesca, l'ono-
revole Walter Ulbricht, indirizzava al Se-
gretario generale delle Nazioni Unite U
Thant a New York il messaggio col quale
annunciava che il Consiglio di Stato della
Repubblica democratica tedesca domanda-
va l'ammissione della Repubblica democra-
tica tedesca come membro dell'Organizza-
zione delle Nazioni Unite, e lo pregava di
sottoporre questa domanda alla prossima
sessione del Consiglio di sicurezza, confor-

memente all'articolo 58 del regolamento in-
terno del Consiglio di sicurezza. Veniva
uni ta alla domanda la dichiarazione richie-
sta per l'ammissione. Inoltre alla domanda
veniva allegato anche un memorandum
contenente gli argomenti addotti a soste-
gno della domanda stessa.

Nella dichiarazione allegata vi era il so-
lenne impegno che la Repubblica democra-
tica tedesca era pronta ad assumersi e
adempiere scrupolosamente gli obblighi che
derivano dalla Carta delle Nazioni Unite.

Successivamente, il 10 marzo ultimo scor-
so, il rappresentante permanente della Re-
pubblica popolare di Polonia all'Organizza-
zione delle Nazioni Unite, ambasciatore Le-
vandovski, ha consegnato al Segretario ge-.
nerale dell'ONU la domanda del Consiglio
di Stato della Repubblica democratica tede-
sca per l'ammissione alle Nazioni Unite. La
domanda è così diventata un documento
ufficiale portato a conoscenza dei 117 Sta-
ti membri e resa pubblica presso la sede
dell'ONU a New York, che ne ha distribui-
to copia ai giornalisti. Essa è pubblicata
come documento ufficiale dell'Assemblea
generale con il numero A6283.

Il 16 marzo la Camera del popolo della
Repubblica democratica tedesca, dopo aver
ascoltato una dichiarazione del presidente
Ulbricht, ha ratificato l'iniziativa presa dal
Consiglio di Stato. Quali sono gli argomen-
ti che il Governo della Repubblica demo-
cratica tedesca espone per sostenere la sua
ammissione all'ONU? Questi argomenti so-
no contenuti nel memorandum che, in alle-
gato alla domanda di ammissione, è stato
inviato al segretario generale U Thant.

Vediamone i principali punti. Primo pun-
to: la Repubblica democratica tedesca, di

I ce il memorandum, è uno Stato pacifico e
sovrano che ha tutte le condizioni per esse-
re ammesso all'ONU, e ha la volontà e la
capacità di far fronte a tutti gl'impegni che

ne derivano. Su questo punto ci pare si
possa affermare che è ormai innegabile che

la Repubblica democratica tedesca sia uno
Stato, una realtà che ha ormai 17 anni di
esistenza, che eserCita la sua piena sovrani-
tà su tutto il suo territorio.
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« Che cos'è uno Stato? » è stato chiesto in
una conferenza stampa presso il quartiere
generale dell'OND, al vice segretario Sto~
wepoles. Egli ha così risposto: «Sebbene

l'ONU non abbia in materia una sua formu~
la, purtuttavia il diritto internazionale per
definire uno Stato si basa su tre principi:
il territorio, la popolazione e il Governo ef~
fettivo, de facto o de jure. A mio avviso
personale, la Germania dell'Est ha un Go~
verno effettivo, ha sicuramente un territo"
ria e una popolazione ». Dunque, secondo il
diritto internazionale, la Repubblica demo~
cratica tedesca è uno Stato di pieno diritto.
Esso è riconosciuto da un buon numero di
Nazioni del mondo, soprattutto dai Paesi
dell'Est. Intrattiene relazione commerciali,
culturali, consolari con oltre un centinaio
di Paesi di tutti i continenti.

Dunque, sul primo punto ~ Stato sovra~

no ~ la Repubblica democratica tedesca è
uno Stato con piena sovranità sul suo ter~
ritorio.

Secondo punto: nel memorandum è det~
io che l'ammissione all'ONU della Repub~
blica democratica tedesca avrà un effetto
favorevole sulla realizzazione della sua po~
litica che mira a salvaguardare e a garanti~
re la pace in Europa e contribuirà, allo stes~
so tempo, a rendere effettiva l'universalità
delle Nazioni Unite.

Su questo secondo punto si può osserva~
re che, se si vuole essere obiettivi, non si
può non riconoscere che la Repubblica de-
mocratica tedesca è uno Stato pacifico, è
uno Stato che opera attivamente per coope-
rare a salvaguardare e garantire la pace.
Non si può ignorare che il Parlamento della
Repubblica democratica tedesca già alcuni
anni or sono ha approvato una legge che vie~
ta in qualunque forma la propaganda mi~
litarista e di guerra, ed ha messo alla base I

della sua politica estera la collaborazione,
la comprensione dei popoli, degli Stati an~
che a regime diverso e ricerca l'amicizia dei
popoli. È pertanto un fattore attivo per
creare condizioni favorevoli a un sistema
europeo e mondiale di sicurezza e di paci-
fica coesistenza.

Reiterate proposte sono partite in diver-
se occasioni dal Governo della Repubblica

democratica tedesca rivolte al Governo del~
la Repubblica federale tedesca occidentale
per un dialogo sui temi di fondo del disar-
mo, del disimpegno atomico, del riconosci~
mento dei confini attuali in Europa, del su~
peramento della divisione della Germania,
della normalizzazione dei rapporti fra i due
Stati tedeschi e i loro cittadini. Abbiamo
sott'occhio dei documenti su tali questioni.

Il Consiglio di Stato della Repubblica de-
mocratica tedesca, per esempio, ha propo-
sto al Parlamento della Repubblica federa-
le tedesca occidentale, dopo le recenti ele-
ziol1l, che ambedue glI Stati tedeschi rinun~
cina all'armamento atomico e a disporre
sotto qualsiasi forma delle armi atomiche;
che ambedue gli Stati tedeschi riconosca~
no gli attuali confini in Europa; che ambe-
due gli Stati tedeschi, nell'interesse della pa-
ce europea e della sicurezza europea, allac-
cino rispettivamente rapporti diplomatici
con tutti gli Stati che fanno parte della
NATO e con tutti gli Stati che fanno parte
del patto di Varsavia; che ambedue gli Sta~
ti tedeschi dichiarino di essere pronti a
trattare sul disarmo in Germania; che am- '

bedue gli Stati tedeschi rinuncino solenne~
mente a misure, leggi e disposizioni atte a
bloccare la via per il superamento delle di~
visioni e verso la riunificazione, come per
esempio il riarmo atomico, le leggi eccezio~
nali, eccetera; che i Governi dei due Stati
tedeschi comincino a trattare con l'obietti-
vo di normalizzare i rapporti fra i due Stati
tedeschi e i loro cittadini.

Un'altra iniziativa di pace è partita nel
gennaio del 1966 dalla Repubblica demo-
cratica tedesca, il cui Governo ha indirizza~
to una proposta ai Governi di tutti gli Sta~
ti europei, e quindi anche al Governo ita-
liano, sulla garanzia della sicurezza euro~
pea. Questa proposta deve essere pertanto
pervenuta al nostro Governo, al Ministero
degli affari esteri. In essa si dice « che tra
gli Stati europei consapevoli della loro re~
sponsabilità e i portavoce designati dei po~
poli dell'Europa esiste una vasta concor~
danza nell'affermare che la guerra e l'uso
della viva forza sono da bandire definitiva~
mente come mezzo per regolare i rapporti
fra gli Stati europei; che tutti i punti con~
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traversi possono essere regolati in modo
pacifico secondo il principio della non in~
gerenza ». Guidato da queste considera~
zioni il Governo della Repubblica democra~
tica tedesca ~ è detto nel documento invia~
to ai Governi europei ~ « si rivolge a tutti
gli Stati europei con la proposta di inten~
dersi, nell'interesse della salvaguardia del~
la pace e della sicurezza in Europa, sulle se~
guenti questioni: 1) graduale ristabilimen~
to di una distensione in Europa concordan~
do restrizioni di armamenti, specialmente
mediante la rinuncia di tutti gli Stati che
non sono in possesso di armi nucleari in Eu~
rapa a disporre di armi nucleari sotto qual~
siasi forma; 2) rispetto dei confini esisten~
ti e rigoroso rispetto della loro invulnerabi~
lità, rinuncia ad ogni aspirazione di revisio~
ne delle frontiere; 3) normalizzazione dei
rapporti fra tutti gli Stati europei, inclusa
la normalizzazione dei rapporti fra tutti gli
Stati europei e i due Stati tedeschi ».

Inoltre, due anni or sono, in occasione
del cinquantesimo anniversario della prima
guerra mondiale e del venticinquesimo an~
niversario della seconda guerra mondiale, il
Parlamento della Repubblica democratica
tedesca riunito in seduta solenne ~ ed era~
no presenti in quella seduta come osserva~
tori invitati due colleghi di questo Senato:
il collega Caruso e il collega Albarello ~,

dopo aver affermato che ambedue le guerre
mondiali avevano preso le mosse dal suolo
tedesco ed aver riconosciuto che la colpa
delle due guerre risale all'imperialismo te~
desco che voleva dominare l'Europa ed il
mondo, proclamava che, facendo tesoro de~
gli insegnamenti delle due guerre, la Repub~
blica democratica tedesca, il suo popolo e il
suo Governo si impegnavano a fare tutti gli
sforzi perchè mai più una guerra prendesse
le mosse dal suolo della Germania. È que~
sto un impegno di una tale importanza e
solennità che non può essere ign~rato o
sottovalutato. Magari tutti i Parlamenti e i
Governi del mondo prendessero tale impe~
gno e soprattutto magari prendessero un
impegno così solennemente affermato an~
che il Parlamento e il Governo dell'altra
parte della Germania, della Repubblica fe~
derale tedesca.

Dunque, mai più una guerra deve prende~
re le mosse dal suolo tedesco. Su questa
chiara, precisa e decisa posizione il Parla~
mento e il Governo della Repubblica demo~
cratica tedesca hanno elaborato una dottri~
na tedesca della pace. Orbene, tutte queste
prese di posizione stanno ad indicare che
la Repubblica democratica tedesca è effet~
tivamente uno Stato pacifico nel cuore del~
l'Europa. che vuole operare ed effettiva~
mente opera per la pace e per la pacifica
coesistenza.

Terzo punto importante del memorandum
che accompagna la domanda di ammissione
all'ONU riguarda il principio dell'universali~
tà. Esso dice: «Anche il principio dell'uni-
versalità, l'unione di tutti gli Stati pacifici
nell'organizzazione, è diventato il fondamen~
to principale della Carte delle Nazioni Unite.
Da quando fu fondata l'Organizzazione del~
le Nazioni Unite, è più che raddoppiato il
numero dei Paesi membri dell'Organizzazio~
ne stessa. E la responsabilità dell'Organiz-
zazione per quanto riguarda le garanzie
della pace mondiale è oggi più grande e la
sua universalità più necessaria che mai ».

L'adesione all'Organizzazione delle Nazio~
ni Unite è aperta ad ogni Stato pacifico
che riconosca gli obblighi della Carta e che
sia capace e desideri di adempiere agli im~
pegni che ne derivano. Ciò vale anche ~ e
l'esperienza del passato nè è la prova ~

per gli ex nemici della coalizione anti~hitb
riana o i loro successori. Quanto alla Ger-
mania gli accordi di Potsdam contengono

.

chiaramente l'assicurazione di dare la pos~
sibilità «di prendere al momento opportu-
no il suo posto tra i popoli liberi e pacifi~
ci del mondo» e la concretizzazione delle
condizioni che uno Stato tedesco pacifico
dovrà adempiere.

Affrontando poi la questione dell'esi~
stenza dei due Stati tedeschi, il documento
dice: «La riunificazione della Germania
non sarà possibile che in seguito ad un lun~
go processo attraverso la distensione e la
garanzia della sicurezza in Europa. Potrà
esservi solo una riunificazione nazionale
basata sulla garanzia di pace in Europa e
sull'interesse della Nazione tedesca e di tut-
ti gli altri popoli dell'Europa. La riunifica~
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zio ne suppone un'intesa pacifica tra i due
Stati tedeschi. Perciò l'ammissione della
Repubblica democratica tedesca all'Orga~
nizzazione delle Nazioni Unite sarà di gran~
de importanza allo scopo di imporre ugual~
mente nelle relazioni tra gli Stati tedeschi
i principi della coesistenza pacifica fissata
dalla Carta delle Nazioni Unite. Il Governo
della Repubblica democratica tedesca è cer~
to che la sua ammissione all'Organizzazio~
ne delle Nazioni Unite contribuirà consi~
derevolmente a realizzare questo e a favori~
re la riunificazione della Germania ».

Ma il memorandum della Repubblica de~
mocratica tedesca non si limita a perorare
la causa di ammissione della Repubblica
democratica tedesca all'ONU; esso auspica
altresì che anche l'altro Stato tedesco, la
Repubblica federale della Germania occi~
dentale, vogJia anch'esso chiedere la sua am~
missione all'ONU. Ed afferma che ciò por~
terebbe all'intesa tra i due Stati tedeschi ed
incoraggerebbe il loro progressivo avvici~
namento e la riunificazione nazionale del
popolo tedesco in vista di una Confedera~
zione tra i due Stati.

L'idea di un avvicinamento tra i due Sta~
ti tedeschi, del resto, si fa strada anche in
Germania occidentale. Ne sono una nuova
testimonianza le dichiarazioni fatte nei
giorni scorsi dal Vice presidente del Par~
tito socialdemocratico tedesco occidentale,
l'onorevole Herbert Wehner ad un noto
giornalista.

Le dichiarazioni di Wehner verranno rac~
colte in un volume che uscirà a novembre,
ma di queste dichiarazioni si conoscono già
alcuni stralci che sono stati pubblicati. E
noi apprendiamo da questi stralci che egli I

propone la costituzione di una ({ comunità
economica tedesca)} tra la Germania di
Bonn e la Repubblica democratica tedesca.
A parere del Vice presidente del Partito so~
cialdemocratico tedesco, per giungere ad una
tale ({ confederazione economica» non è ne~
cessario modificare i rispettivi sistemi poli~
tici. Wehner infine si è espresso a favore di
trattative tra i due Stati anche al livello di
Ministri, sia pure senza il riconoscimento
ufficiale della Repubblica democratica tede~
sca da parte di Bonn.

14 OTTOBRE 1966

È dunque comprensibile che il memoran~
dum affermi che la presenza alle Nazioni
Unite dei due Stati tedeschi garantirebbe
il superamento della tensione esistente nel~
l'Europa centrale, e garantirebbe la sicurez~
za in Europa degli Stati dell'ex Reich te~
desco.

Circa la procedura di ammissione, il me~
morandum della Repubblica democratica te~
desca ricorda che ({ dal 1950 il Segretario
generale delle Nazioni Unite ha riassunto la
procedura come segue: uno Stato membro
può a buon diritto votare l'accettazione del
rappresentante di un Governo che egli non
riconosca, o col quale non intrattiene rela~
zioni diplomatiche; tale voto non implica
nè che riconosce questo Governo nè che è
disposto a stabilire con esso relazioni di~
plomatiche ».

E il memorandum così conclude: ({ L'am~
missione della Repubblica democratica te~
desca all'Organizzazione delle Nazioni Unite
costituirebbe, senza alcun dubbio, un fatto
importante verso la realizzazione dell'uni~
versalità dell'Organizzazione ».

L'iniziativa del Governo e del Parlamento
della Repubblica democratica tedesca di
chiedere l'ammissione all'ONU ha avuto
larga eco nell'opinione pubblica mondiale.

Il giornale americano ({ Los Angeles Ti~
mes » ha scritto: ({ Ciò che vi è di singolare
in questo nuovo capitolo della politica eu~
rapea, è che la Repubblica democratica te~

desca non può non essere accontentata. Si
suppone che tutti i tedeschi applaudiranno
un'azione che ha lo scopo di far ammettere
alle Nazioni Unite una delegazione tedesca ».

Il ({Politiken », di Copenaghen, ha scrit~
to in un articolo del suo corrispondente in
Germania occidentale ({ che una certa paura
si risente a Bonn insieme a gelosia. . . I po~
litici di Bonn non hanno voce in capi~
tolo in questo affare, essi non possono farvi
niente. . . ».

Il giornale indiano ({Patriot» precisa:
({La Repubblica democratica tedesca ha più
diritto di divenire membro dell'ONU che la
Repubblica federale: la prima ha proibito
ogni propaganda militarista, la seconda è
con ogni evidenza una potenza revanscista ».
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({ El Moudjahid )} giornale algerino, a sua
volta pubblica un servizio sotto il titolo:
« L'ammissione della Repubblica democrati~
ca tedesca all'ONU servirà alla causa della
riunificazione tedesca)}.

Il giornale «Haagsche)} dei Paesi Bassi
ha scritto: «Non vi sono ragioni per non
ammettere la Germania dell'est in qualità
di membro)}. L'affermazione di Bonn che
la Repubblica democratica tedesca non sa~
rebbe uno Stato è « una .finzione insensata )}.

Il « Pii'iviin Sanomat )} di Helsinki dice che
la RDT è stata riconosciuta in ambienti sem~
pre più larghi come una unità di Stato au~
tonomo e rappresentativo. «La sua doman~
da di ammissione contribuirà alla normaliz~
zazione della situazione in Germania e al
consolidamento della pace in Europa)}.

Il « Borba)} jugoslavo ha scritto: «È già
molto tempo che si parte da fattori reali per
regolarizzare i problemi della sicurezza eu~
ropea, della collaborazione e della pace,
realtà che non possono essere negate dalla
propaganda della guerra fredda ».

Infine il giornale sovietico «Isvestia)}
hanno affermato: «La RDT ha un gran peso
negli affari internazionali. Essa intrattiene
relazioni di Stato con 36 Paesi, ha firmato
più di mille accordi e convenzioni interna~
zionali, ed è membro di più di 240 organiz~
zazioni internazionali. Economicamente fi~
gura tra i dieci Stati industriali più avanzati
del mondo».

Segnaliamo infine che ben 61 deputati e
senatori del Parlamento del Cile, riferendosi
al principio di universalità dell'ONU come
ad uno dei cardini fondamentali delle Na~
zioni Unite, dichiarano che l'ammissione dei
due Stati tedeschi all'ONU è utile e contri~
buirebbe alla cooperazione internazionale ed
al tempo stesso alla comprensione ed al riav~
vicinamento della Nazione tedesca ora di~
visa.

A questo punto si colloca la nostra ri~
chiesta di conoscere quale sarà la posizione
del Governo italiano e dei suoi rappresen~
tanti all'Assemblea delle Nazioni Unite e
nelle altre istanze dell'ONU nelle quali ver~
rà trattata la richiesta di ammissione della
Repubblica democratica tedesca. C'è una li~
nea coerente con le dichiarazioni dell'ono~

revole Fanfani all'apertura della XXI as~
semblea delle Nazioni Unite il 20 settembre
scorso? Il contenuto di quelle dichiarazioni,
che rispecchiano la profonda convinzione del
nostro Ministro degli esteri, determineran~
no un atteggiamento coerente italiano al~
l'ONU? Se è cosÌ, noi dovremmo arguirne
che la delegazione italiana appoggerà la do~
manda della Repubblica democratica tede~
sca per l'ammissione all'ONU.

Noi auspichiamo che questa sia la posi-
zione del Governo italiano, del Ministro de~
gli esteri, della delegazione italiana all'ONU
e che pertanto con l'appoggio e con il voto
favorevole dell'Italia la Repubblica demo-
cratica tedesca possa prendere il suo posto
all'ONU. Ma pensiamo anche che il nostro
Ministro degli esteri farebbe cosa utile ado-
perandosi per convincere il Governo della
Repubblica federale tedesca, con la quale si
intrattengono normali e, si dice, buone re~
lazioni, affinchè anch'esso consideri la pos-
sibilità di fare domanda di ammissione al-
l'ONU. L'ammissione all'ONU dei rappresen~
tanti tedeschi sarebbe un ulteriore rafforza~
mento dell'Organizzazione ed un ulteriore
estensione dell'universalità dell'ONU stessa
ed in definitiva un passo importante per una
effettiva garanzia di sicurezza e di pace in
Europa e nel mondo.

P RES I D E N T E. L' onorevole Sot~
tosegretario di Stato per gli affari esteri
ha facoltà di rispondere a questa interpel~
lanza.

O L I V A, Sottosegretario di Stato per
gli attan esteri. Onorevole Presidente, ono~
revoli colleghi, a norma dello statuto, la
ammissione all'ONU di un nuovo membro
può essere presa in esame dall'Assemblea ge~
nerale soltanto su raccomandazione del Con~
siglio di sicurezza. Fino ad oggi, il Consiglio
non ha preso alcuna decisione in merito alla
domanda di ammissione all'ONU, presenta~
ta dalle autorità di Pankow per il tramite
della delegazione permanente polacca. L'Ita~
lia non è, comunque, membro del Consiglio
e non ha perciò la possibilità di prendere
una posizione in merito alle domande di am~
missione che vengono presentate alle Na~
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zioni Unite o di esercitare un'influenza sul
loro esito.

Per quanto concerne l'ammissione all'ONU
della Repubblica federale di Germania, cui
fa cenno l'interpellanza, il caso è, a nostro
giudizio, diverso da quello della Germania
orientale: la prima è infatti uno Stato so~
vrano col quale intratteniamo regolari e cor~
diali rapporti, e non saremmo in condizioni
di prendere posizione sulla questione sia per
le ragioni procedurali già indicate, sia so~
prattutto perchè il Governo di Bonn non ha
manifestato alcun desiderio in tal senso. Al
contrario, ci risulta che esso ha dichiarato
di ritenere che soltanto un Germania riu~
nita debba essere rappresentata all'ONU.

Il secondo problema, quello di assicurare
all'ONU il carattere di universalità che ne
costituisce il presupposto istituzionale ed è
condizione al pieno raggiungi mento dei suoi
fini, è ben presente alla mente del Gover~
no italiano. Il senatore Giacinto Bosco, nella
sua qualità di capo della deleg3;zione italia~ '
na alla XX Assemblea generale, in occasione
del suo intervento nel dibattito generale del
27 settembre 1965, ebbe ad attirare, su tale
argomento, l'attenzione delle delegazioni de~
gli Stati mmbri, ponendone in rilievo i ter~
mini più salienti. La questione è stata co~
munque trattata anche dall'onorevole Pre~
sidente del Consiglio dei ministri, 11 quale,
neJle dichiarazioni programmatiche del Go~
verno, f'ffettuate di fronte al Senato e alla
Camera dei deputati il giorno 3 marzo 1966,
ha detto tra l'altro: «L'Italia continuerà ad
appoggiare con sempre maggiore impegno

l'autorità ddl'ONU come sede in cui tutti i
rroblemi inerenti alJe relazioni tra i Paesi
del mondo possono trovare la loro giusta
s"]uzione. In questo quadro esso giudica
che la vocazione di universalità dell'ONU
debba essere essere incoraggiata, nell'inten~
to di conferire all'azione delle Nazioni Unite,
nel campo della pace e deJla sicurezza, la
massima efficacia, purchè sia assicurato il
rispetto delle obbligazioni sanzionate dallo
statuto e dei princìpi che debbono regolare
la convivenza internazionale. Essa non può
che avvantaggiarsi, se i valori etici sui quali
essa è fondata, sono affermati, e, se neces~
sario, fatti rispettare da un'organizzazione

dotata di una forza morale di autorità uni~
versale ».

Analoghi concetti, in favore di una pro~
gressiva universalizzazione della rappresen~
tatività dell'ONU, sono stati espressi dal~
l'onorevole Ministro degli affari esteri alla
Camera dei deputati il 31 marzo 1966. Il te~
nore della dichiarazione resa daIl' onorevole
Fanfani in quella sede è il seguente: «Alla
politica ed all'azione dell'ONU l'Italia pren~
de attiva partecipazione con i suoi rappre~
sentanti, con i suoi contributi, con la pre~
senza nei vari organi; parteèipazione che,
mi piace dire, non è diretta ... a consolidare
posizioni colonialistiche o neocolonialisti~
che ". ma semmai a rendere in una progres~
siva universalizzazione deHa rappresentati~
vità dell'ONU più feconda, più tempestiva,
più efficace, l'azione che i vari organi devono
promuovere nei grandi settori del disarmo,
dello sviluppo dei Paesi nuovi e del consoli-
damento della pace ».

P RES I D EN T E Il senatore Polano
ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

P O L A N O. Onorevole Sottosegretario,
certo l'Italia non fa parte del Consiglio di
sicurezza. Comunque la diplomazia italiana,
se ritiene che questa iniziativa della Repub~
blica democratica tedesca sia utile per au~
mentare l'universalità dell'ONU, può con i
mezzi diplomatici che ha presso i diversi
Governi suoi amici e all'interno stesso del~

l'Alleanza atlantica sostenere la esigenza che,
appunto per dare maggiore autorità alle Na~
zioni Unite, gli Stati che fanno domanda di
ammissione debbano essere ammessi se han~

no quei determinati requisiti che sono ri~
chiesti dalla Carta dell'ONU.

Il Governo di Bonn non ha fatto doman~
da, non ha intenzione di fare domanda. E,
appunto questo che noi diciamo: il Governo
italiano, che ha buoni rapporti con Bonn
e che ha a cuore la sicurezza europea e la
pace nel mondo, prospetti al Governo di
Bonn che questa è la via per dare una mag~
giare garanzia alla sicurezza europea, e cer~
chi di evitare che il Governo di Bonn pon~
ga dei veti alle Nazioni amiche perchè non
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favoriscano l'ammissione all'ONU della Re-
pubblica democratica tedesca.

Noi non sappiamo quale sarà il respon-
so del Consiglio di Sicurezza, nè sappiamo
quali iniziative potranno essere prese per
portare questa domanda in Assemblea del-
l'ONU. Noi solo chiediamo che il Governo
italiano, se si ispira veramente a concetti
di universalità dell'ONU e di difesa della si-
curezza europea e della pace, appoggi que-
sta domanda.

I criteri giuridici per la decisione dell'Or-
ganizzazione sull'ammissione dei nuovi mem-
bri nell'Organizzazione delle Nazioni Unite
sono puntualizzati nell'articolo 4 dello sta-
tuto il quale dice che possono divenire mem-
bri delle Nazioni Unite tutti gli altri Stati
pacifici (oltre a quelli che hanno fondato le
Nazioni Unite) che accettino gli obblighi del-
la Carta e che, a giudizio dell'Organizzazione,
sono capaci di adempierli e di portarli a
compimento

Ora, la Repubblica democratica tedesca
è uno Stato pacifico, come io penso di aver
potuto dimostrare nel mio primo interven-
to. La Repubblica democratica tedesca ha
la capacità di adempiere agli obblighi di un
membro delJe Nazioni Unite e quindi ha i
requisiti per poter essere ammessa.

Se non dovesse essere ammessa, vuoI dire
che giuocano in questa situazione delle po-
sizioni discriminatorie da guerra fredda che
non vogliono veramente andare incontro al-
la creazione di condizioni favorevoli per una
sicurezza in Europa e nel mondo.

Gli autori della Carta delle Nazioni Unite
hanno sottolineato nel 1945 che solo gli Sta-
ti pacifici possono divenire membri dell'Or-
ganizzazione. Ebbene, questo è uno Stato
pacifico che vuole operare, vuole contribui-
re, nel contesto delle Nazioni, a garantire
la pace in Europa e nel mondo.

L'ONU è dunque interessata all'ammissio-
ne nel suo seno di quegli Stati che si muo-
vono, nella loro politica estera, secondo i
princìpi delle Nazioni Unite.

Ecco per quali ragioni noi chiediamo che
il Governo italiano prenda una posizione fa-
vorevole: 1'0NU ha interesse ad incorporare
gli Stati pacifici, con diritti eguali, nella
cooperazione internazionale, e ad obblighi

eguali nel sistema di sicurezza collettiva uni-
versale. L'ammissione quindi della Repub-
blica democratica tedesca all'ONU, come
quella dell'altro Stato tedesco, se ne ha il
desiderio, non potrebbe che servire la cau-
sa ~ oltre che dell'estensione dell'autorità

e della universalità dell'ONU ~ dell'unifica-

zione della Germania per vie pacifiche e di
assicurare la pace e la sicurezza nel cen-
tro dell'Europa, come fattore indispensa-
bile della distensione e della pace nel mondo.

P RES I D E N T E . Lo svolgimento
delle interpellanze è esaurito.

Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni

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

Tali risposte saranno pubblicate in alle-
gato al resoconto stenografico della seduta
odierna.

Annunzio di mozioni

P RES I D E N T E . Si dia lettura
della mozione pervenuta alla Presidenza.

Z A N N I N I , Segretario:

TERRACINI, COLOMBI, CIPOLLA, CON-
TE, ADAMOLI, AIMONI, AUDISIO, BARO N-
TINI, BARTESAGHI, BERA, BERTOLI, BI-
TOSSI, BOCCASSI, BUFALINI, BRAMBIL-
LA, CAPONI, CARUBIA, CARUCCI, CARU-
SO, CASSESE, CERRETI, COMPAGNONI,
D'ANGELOSANTE, DI PAOLANTONIO, FA-
BIANI, iFABRETTI, FIARJNETI !Ariella,
FiBRRARI Giacomo, F:IORE, FORTUNATI,
FRANCAVILLA, G~MNI, GIANQUINTO,
GIGLIOTTI, GOMEZ D'A YAiLA, GRAME-
GNA, GIMNAT,A, GUANTI, GULLO, KUNT-
ZE, MAOCARRONE, MAMMUCARI, MAR-
CHI'SIO, MARIS, MENCARAGLIiA, MINEL-
l.;A MOLiINARI Angiola, MON1ìAGNANI
MAR:ELLI, MORETTI, MORVliDlI, ORLAN-



Senato della Repubblica ~ 26833 ~ IV Legislatura

499a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 14 OTTOBRE 1966

DI, PAlETTA, PALERMO, PELLEGRINO,
P:ER!NA, PiESENTI, PETR:ONE, iPIOVANO,
P,IRA:STU, POLANO, RENDINA, ROASIO,
ROFFI, ROMANO, SALATI, ISAMA'RITANI,
SANTARELLI, SCARPINO, SCOCCIMAR~
RO, SCOTTI, SECCHIA, SECCI, SIMONUC-
CI, SPEZZANO, STEFANELLI, TOtMASUC~
CI, TRAINA, TREBBI, VAJCCHETTA, VA~
LENZI, VE!R:GANI, VlDiALI, ZANARDI. ~

Il Senato,

considerata l'aggravamenta pragressiva
della crisi in cui versa il sistema previden-
ziale in agricaltura i cui aspetti più appari-
scenti, oltre che dalla inferiarità istituzia-
naIe delle prestaziani previste per i lavara-
tari agricali dipendenti e autanami, sana ca-
sti tuiti:

dal fatta che le aziende agrarie nan cal-
tivatrici cantribuiscano in misura irrisaria
al finanziamenta del sistema previdenziale
(nel 1964, 18 miliardi di cantributi cantro
380 miliardi di eragazioni);

dalla arretratezza del sistema di accer~
tamenta, basata sugli Uffici dei cantributi
unificati, quasi sempre astili alle esigenze dei
lavaratari, che cantinuana ad assarbire, ca~
me spese di gestiane, gran parte del gettita
cantributiva (altre 12 miliardi all'anna), na-
nastante, a seguita della recente decisiane
della Carte castituzionale, siana stati pri-
vati di essenziali funziani;

dal cantinua aumento degli aneri a ca-
rica dei caltivatari diretti e dalla diminu-
ziane pragressiva delle prestaziani, specie
nel campa dell'assistenza malattia;

dal fatta che il sistema di callacamenta
in atta in agricaltura, affidanda sastanzial-
mente agni patere in materia di mercata del
lavara al padranato agraria, pravaca una
castante erasiane ~ non sala nel Sud ma
anche nel Nard ~ dei diritti previdenziali
dei lavaratari;

dall'attacca che armai cantinua da al-
cuni anni ai dituti previdenziali di un mi-
liane e mezza di lavaratari della terra nelle
regiani meridianali (braccianti e cantadini
paveri), attacca che, camunque si vaglia
giustificare, rappresenta di fatta un massic-
cio attentata alla econamia di intere zone

agrarie nel Mezzogiarna e un arretramenta
vistaso per centinaia di migliaia di famiglie
sul terreno dell'assistenza medica, infartuni-
stica, pensianistica e su quello degli assegni
familiari e del sussidia di disaccupaziane;

considerata che il Governa, malgrada
gli impegni ripetutamente presi davanti al
Parlamenta e al Paese, nan ha ancara prav-
veduto a presentare alle Assemblee il dise-
gna di legge sul callacamenta e sull'accer-
tamenta degli aventi diritto alle prestaziani
previdenziali in agricaltura (ardine del giar-

na unanime della Cammissiane lavora della
Camera dei deputati 1964) e quella per la
cancessione ai mezzadri, caloni e caltivatari
diretti degli assegni familiari a partire dal
1966 (ordine del giarna del Senato del 25
maggia 1966), astacalanda, can l'impegna

nan mantenuto, l'esame dei numera si dise-
gni di legge d'iniziativa papalare e parla-
mentare già presentati;

considerata che anche per queste ina-
dempienze, in vista della scadenza della pro-
roga e del blocco degli elenchi anagrafici di
cui alla legge 18 dicembre 1964, n. 1412, la. compilaziane dei nuavi elenchi nanchè le
cancellazioni, le nuave iscriziani e i passag-
gi di categaria vengana lasciati alla mercè
delle dichiaraziani dei grandi imprenditari,
can la canseguente autamatica cancellazia-
ne dei piccali contadini particellari, di tutti
i lavaratari can qualifica mista, e persina
della gran massa degli stessi braccianti av-
ventizi giornalieri;

cons~derata che in attesa di una !prafon-
da e delfinitiva riforma di tutto il sistema
previdenziale che assicuri a tutti i laJvaratari
della terra, siano indipendenti, a siana auta-
nami, (braccianti, mezzadri, caloni, caltiva-
tori diretti) parità di trattamenta previden-
ziale ed assistenziale can tutti gli altri lava-
ratari italiani, è necessaria almena garanti-
re le pasiziani ipl'eviden:ziali comunque ac-
quisite ed assicurare nel contempo carne !pri-
ma passa ai caloni, mezzadri e caltivatari
diretti la corresp'Onsiane degli assegni fami-
liari;

cansiderata che dapa che l'Erario pub-
bUco ha potuta addassarsi in due anni la
spesa di altre 650 miliardi di lire per ridur-
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re gli oneri contriJbutivi a favore delle azien~
de industriali e cammerciali, è giusta e pas~
sibile stanziare a favore del sistema previ~
denziale in agricoltura !ben più del 20 mi~
liaIidi previsti nel !bilancia di 'Previsiane del
1967 presentata dal Governa iPer la carre-
spansione degli assegni familiari ai canta~
dini,

impegna il Gaverna :

1) a presentare rapidamente al Par-
lamenta, seconda gli impegni presi e già sca-
duti, « le prOlposte legislative intese a rega-
lamentare l'avviamentO' al lavara della ma-
nodopera in agrkaltura; a stabilire le mada-
lità per l'accertamentO', ai :fini della pasizia-
ne assicurativa e previdenziale, dei braccian-
ti agricali, dei salariati lfissi, dei camparte-
cwanti, oolani e mezzadri impropri camun-
que denOlITIinati; a parifkare il trattamentO'
previdenziale dei braccianti agricali can
quello degli altri lavoratari; a determin?re
le nO'rme per il pagamentO' dei cantributi pre-
videnziali e assistenziali a carica dei datari
di lavora agricola )};

2) a garantire, utilizzandO' il patere
amministrativa e narmativa di cui dispone,
in attesa dell'approvaziane della riforma del
sistema IPrevidenziale in agricoltura, la cam~
pilaziane dei nuavi elenchi anagrafici nelle
pravincie meridianali assicurandO':

a) il rispetto delle pasiziani previdenzia~
li camunque già acquisite negli elenchi pre-
cedenti da lavaratari agricali, manuali cal-
tivatari della terra;

b) il ripristino dei pateri decisianali
delle Cammissiani camunali per quanta ri-
guarda nuave iscriziani, cancellaziani e ri-
corsi;

c) l'abaliziane di agni farma di accer-
tamento affidata camunque ai datari di la~
vara (librettO' di lavaro, denunzie, eccetera);

3) ad adempiere all'impegna presa in
SenatO' presentandO' e agevalanda in agni
mO'da (anche sulla base delle praposte di
legge d'iniziativa parlamentare presentate),
l'approvaziane della legge sugli assegni fa-
miliari ai mezzadri, calani e caltivatari di~
retti can decorrenza dal 10 gennaio 1967;

4) a garantire can il cantributa dello
Stata ai braccianti, calani e caltivatari di-
retti nel Mezzagiarna e di tutta il Paese le
prestaziani previdenziali e assistenziali pra~
paste, destinandO' a tal fine le samme pre~
viste nel bilancia 1967 per la cantinuaziane
delle misure di fiscalizzaziane a favare di
grandi aziende industriali e cammerciali. (30)

Ordini del giorno
per le sedute di martedì 18 ottobre 1966

P RES I D E N T E. Il Senato tarnerà
a riunirsi martedì 18 attabre, in due sedu-
te pubbliche, la prima alle ore 10 e la secan-
da alle are 17, can i seguenti ordini del
giarna:

ALLE aRE 10

I. In terragazlOni.

II. Interpellanze.

ALLE aRE 17

I. Seguita della discussiane del disegno di
legge:

Trapianta del rene tra persane viventi
(1321).

II. Discussiane dei disegni di legge:

1. CHABOD. ~ Madifiche alle leggi 6

febbraiO' 1948, n. 29 e 27 febbraio 1958,
n. 64, per la eleziane del SenatO' della Re-
pubblica (822).

2. Cancessiane al Gaverno di una dele-
ga legislativa per la madifica e l'aggiarna-
menta delle dispasiziani legislative in ma~
teria daganale (695).

3. MORVIDI. ~ Abragaziane degli ar~
ticoli 364, 381, 651 e madificaziani agli ar-
ticoli 369, 398, 399 del cadice di proce-
dura civile (233).

4. Riapertura del termine indicata nel~
l'articala 31 della legge 19 gennaiO' 1963,
n. 15, per l'emanaziane di norme delegate
intese a disciplinare l'istituto dell'iufQr-



IV LegislaturaSenato della Repubblica .~ 26835 ~

14 OTTOBRE 1966499a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

tunio in itinere (1748) (Approvato dalla
Camera dei deputati).

5. SALARI. ~ Norme per la vendita del~
l'olio di semi e dell'olio di oliva (792).

6. Disposizioni integrative della legge Il
marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sul
funzionamento della Corte costituzionale
(202).

7. BOSCO. ~ Inclusione dei tribunali
di Brescia, Cagliari, Lecce, Messina, Sa~
lerno e S. Maria Capua Vetere fra quelli
cui sono addetti magistrati di Corte di cas~
sazione in funzioni di Presidente e di Pro-
curatore della Repubblica (891).

8. Approvazione ed esecuzione della
Convenzione tra il Governo italiano ed il
Consiglio superiore della Scuola europea
per il funzionamento della Scuola europea
di Ispra~Varese, con Scambio di Note, con~
clusa a Roma il 5 settembre 1963 (1431).

9. Ratifica ed esecuzione della Conven-
zione tra l'I tali a e la Francia per la pro~
tezione delle denominazioni di origine,
delle indicazioni di provenienza e delle
denominazioni di alcuni prodotti, con Pro~
tocollo ammesso, e della Convenzione tra
l'I talia e la Francia per i disegni e mo-
delli, concluse a Roma il 28 aprile 1964
( 1538).

10. Adesione al Protocollo di proroga
dell'Accordo internazionale del grano 1962,
adottato a Washington il 22 marzo 1965
e sua esecuzione (1677).

11. Proroga della delega contenuta nel-
l'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963,
n. 441, per la unificazione di servizi nel
Ministero della sanità (588).

III. Seguito della discussione della proposta
di modificazioni agli articoli 63 e 83 del
Regolamento del Senato della Repubblica
(Doc. 80).

Interrogazioni all'ordine del giorno

MINELLA MOLINARI Angiola, ADAMO-
LI. ~ Al Minis~ro delle partecipazioni sta-o

tali. ~ Per sapere, dato il permanere del-
la gravissima situazione di inquinamento
atmosferico per gli scarichi fumosi dello
stabilimento siderurgico Italsider «Oscar
Sinigaglia}} di Genova (Cornigliano), che
rende intollerabili le condizioni di esisten~
za e colpisce la salute di larga parte della
popolazione della città, in particolare di
quella della grossa delegazione di Corni~
gliano e dato l'approssimarsi della nuova
estate, periodo in cui il fenomeno raggiun-
ge la massima intensità, senza che la situa-
zione appaia migliorata, come si è dimo-
stato nel corso delle ultime settimane per
la insufficienza dei provvedimenti tecnici fi-
nora adottati, quale azione intenda svolgere
onde garantire che da parte della Italsider
vengano integralmente e il più rapidamente
possibile rispettate le disposizioni date dal
Ministro stesso con lettera dell'agosto 1965
e, in particolare, vengano realizzati entro i
termini di tempo previsti gli ammoderna~
menti e le modifiche tecniche che la Ital~
sider ha promesso per quanto riguarda il
sistema di granulazione della loppa e la
ubicazione della fossa delle scorie e venga
affrontato il problema del settore cokeria
per il quale, pur essendo quello che deter~
mina l'inquinamento più grave, nessuna as~
sicurazione è stata fino ad oggi ancora data.
(1182)

MENCARAGLIA. ~ Al Ministro delle par-
tecipazioni statali. ~ Per sapere se intende,
non prendendo adeguate misure, avallare
l'operato della Direzione della Società ano-
nima mineraria Monte Amiata, la quale, do~
po avere respinto ogni richiesta di tratta-
tiva per il rinnovo del contratto sindacale,
avanzata dai minatori di Abbadia San Sal~
vatore, ha chiuso i pozzi e sospeso il lavoro,
col pretesto, risultato specioso e infondato
all'ispezione disposta dal distretto minerario
di Grosseto, della insufficiente sicurezza de-
gli impianti.

Si è in pratica risposto alla rivendicazione
operaia con la sospensione del salario, at~
tuando, a più riprese, provvedimenti di ser~
rata, sollecitando e ottenendo, a sostegno di
un sopruso, l'intervento e la tutela della
forza pubblica.
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L'interrogante desidera inoltre sapere se il
costante allineamento dell'Intersind alle di~
rettive della Confindustria si attua all'insa~
puta o coi consenso del Ministro. (1242)

MACCARRONE, BERTOLI, CONTE. ~
Al Ministro delle partecipazioni statali. ~

Per sapere quali provvedimenti intende
adottare per dare immediata attuazione al~
la determinazione della Corte dei conti nu~
mero 578, comunicata alla Presidenza del
Senato della Repubblica il 29 gennaio 1966
promuovendo l'inquadramento della «Na~
zionale Cogne» in uno o più enti, autonomi
di gestione; in che cosa consistono le con~
dizioni, cui, sotto l'aspetto economico e fi~
nanziario, deve essere subordinato, a giudi~
zio del Ministero delle partecipazioni statali,
l'inquadramento richiesto;

quali sono le cause della perdita com~
plessiva della Società, calcolata al 31 di~
ce mb re 1965 a lire 8.500 milioni, superiore
al terzo del capitale sociale e giudicata dal~
la Corte dei conti come una tendenza pro~
gressiva, irreversibile, difficilmente attri~
buibile a cause contingenti. (1257)

NENCIONI. ~ Al Ministro delle parteci~
pazioni statalt. ~ Con riferimento ai voli
della società di bandiera tra Milano e Ro-
ma, ridotti oggi inspiegabilmente quantita-
tivamente e qualitativamente,

alla utilizzazione in luogo dei «Cara~
velIe », dei «Viscount» e dei DC~6 che au~
mentano i tempi di volo di circa 30 minuti,

alle consuete code per le liste di attesa
che rendono incerto ed esasperante il ser~
vizio,

chiede di conoscere se non ritenga di
provvedere a che il collegamento Milano~
Roma sia portato ad un livello funzionale
e confortevole e ad un livello tecnico in ar~
monia col progresso aeronautico. (1262)

BERMANI. ~ Ai Ministri delle partecipa-
zioni statali e del lavoro e della previdenza
sociale. ~ Per sapere se non ritengano ne-

cessario e urgente un loro intervento atto ad
evitare che nella prospettata fusione tra la

Società Ansaldo di Genova e la Società
C.G.E., lo stabilimento di quest'ultima nel~
la città di Novara venga a cessare, come si
teme, la sua attività, lasciando senza lavoro
400 persone tra operai e impiegati.

Se non ritengano tanto più necessario e
urgente il loro intervento e l'addivenire a
una pronta decisione in merito date le assil-
lanti e comprensibili richieste d'intervento
fatte alle Autorità dalle maestranze e la
piena solidarietà delle Amministrazioni co-
munale e provinciale di Novara che hanno
fatte proprie le preoccupazioni gravi delle
maestranze stesse. (1342)

GOMEZ D'AYALA, VALENZI, BERTOLI,
PALERMO. ~ Al Ministro delle partecipa-
zioni statali. ~ Per conoscere:

se è informato della lotta in corso dei
dipendenti dell'ufficio vendite provinciale
di Napoli dell'AGIP;

quali misure intende adottare contro
!'inammissibile disegno di cessione alla ge-
stione privata degli uffici vendite di una
azienda pubblica quale l'ENI, in aperto con-
trasto con le esigenze dell'economia nazio~
naIe e con i fini propri della gestione pub-
blica;

in quale modo intende garantire la tu-
tela degli interessi dei lavoratori dipenden-
ti. (1344)

Interpellanze all' ordine del giorno

BONACINA, BANFI, FERRONI, RODA,
MACAGGI, DI PRISCO, BONAFINI. ~ Al
Presidente del Consiglio dei ministri ed al
Ministro delle partecipazioni statali. ~ Con-
siderato l'avvenuto trasferimento all'Enel
delle imprese di produzione e distribuzio~
ne di energia elettrica, già facenti capo a so~
cietà del gruppo IRI;

preso atto degli orientamenti relativi
al reimpiego degli indennizzi spettanti alle
predette società, enunciati nella relazione
programma tic a del Ministero delle parteci-
pazioni statali;

considerato che si pone il problema del~
la sorte delle predette società;
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ritenuto che tale problema debba esse~
re risolto nel quadro della necessaria tute~
la degli azionisti e degli opportuni riassetti
strutturali di gruppo;

ritenuta peraltro !'inopportunità di una
eventuale sistematica conservazione delle
predette società quali finanziarie, ciò che co~
stituirebbe la premessa di proliferazioni im~
prenditoriali dell'impresa pubblica delibe-
rate al di fuori di scelte e di strutture set-
toriali omogenee;

considerato infine che l'assolvimento
delle funzioni demandate alle partecipazioni
nella politica di piano e il giudizio sulla
convenienza delle scelte e sulla congruità
delle strutture, sono subordinati alla pro~
grammata assunzione di iniziative per set~
tori omogenei, graduata nelle qualità, nelle
localizzazioni e nei tempi secondo le deli~
berate priorità dell'intervento pubblico nel~
la politica di sviluppo,

chiedono di sapere se non ritengano di
integrare il programma di impiego degli in~
dennizzi spettanti alle società ex elettriche
del gruppo IRI, con adeguate iniziative, ten~
denti a rendere effettivi il controllo e l'at~
tività di promozione del Ministero delle par~
tecipazioni, relativamente al nuovo inquaJ
dramento delle predette Società nel sistema
nonchè relativamente alle loro fusioni, con~
centrazioni ed eventuali scioglimenti, in mo~
do tale che tutto ciò rappresenti un primo
passo anche verso l'auspicato riordinamento
strutturale del gruppo IRI per settori omo~
genei. (25)

PACE. ~ Al Ministro dell'industria e del

commercio. ~ Per conoscere se (in relazio~

ne alla costruzione di un nuovo gasdotto I

dell'ENI dalla zona dei giacimenti di Vasto
a Napoli) si sia riservato un ragionevole con-
tingente per le esigenze locali, provinciali
e regionali ~ e, nel caso certamente posi~

tivo (non essendo dato pensare il contrario),
di quale entità ~, non solo per !'impiego
di tale fonte energetica alla stregua delle
attuali esigenze, ma per il prevedibile impie~
go nello sviluppo dei piani di industrializza~ ,
zione, che dall'entità e dalla prospettiva di
tale possibile utilizzazione riceve l'avvio e

l'impulso per nuovi insediamenti e nuove
realizzazioni. (277)

RODA. ~ Al Ministro delle partecipazio~
ni statali. ~ Per conoscere se è vera la no~
tizia pubblicata dal «Financial Times}} se~
condo cui sarebbe già stata perfezionata
la cessione di tutte le attività di pertinen~
za dell'« Agip inglese» (di proprietà del~
l'ENI) alla ESSO Petroleum, del Gruppo
Standard Oil Company of New Jersey.

E in caso affermativo qual è stato il prez~
zo di cessione e se il suo ammontare copre
le perdite incontrate dall'ENI in Inghilter~
ra, che il citato {{ Financial Times» defini~
sce ({alquanto elevate ». (370)

FRANCAVILLA, VACCHETTA, BRAMBIL~
LA, MONTAGNANI MARELLI. ~ Ai Ministri

dell'industria e del commercio e delle parte-
cipazioni statali. ~ Per sapere:

1) l'entità dei licenziamenti attuati dal-

l'ENI e l criteri sulla base dei quali essi
sono stati attuati;

2) se non ritengono che i licenziamenti
in parola siano in contrasto con la esigenza
di sviluppare i settori produttivi della ricer~
ca e della utilizzazione delle risorse del sot~
tosuolo e della loro trasformazione.

Gli interpellanti ritengono necessaria la
revisione dei provvedimenti attuati in or~
dine ad un esame più approfondito del ruolo
che spetta all'industria di Stato nella pro~
spettiva di una reale ed organica ripresa
produttiva dell'industria e della intera eco~
nomi a nazionale che abbia alla sua base una
inversione dell'attuale tendenza intesa ad
accentuare gli squilibri esistenti attraverso
un artificioso rallentamento di taluni set~
tori decisivi della nostra attività produttiva,
ed in particolare di quelli posti più diretta~
mente sotto il controllo dello Stato. (421)

CIPOLLA. ~ Al Ministro delle partecipa-
zioni statali. ~ Per conoscere l'onentamen-
to del Governo in rapporto agli accordi che
l'ENI si appresta a sottoscrivere con l'Ente
minerario siciliano e la società Edison.
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Detti accordi, già ritenuti da molte parti
sfavorevoli agli Enti pubblici partecipanti
(ENI~EMS) ed agli interessi dell'economia
siciliana fin dal primo avvio delle trattative,
si rivelano ancor più sfavorevoli e onerosi
per la sopravvenuta fusione della Edison
con la Montecatini che viene a ulteriormen~
te modificare i rapporti economici e finan~
ziari a svantaggio degli enti pubblici in seno
alle società miste previste dagli accordi.

In queste mutate condizioni l'interpellan~
te chiede di conoscere se il Ministro non
ravvisi l'opportunità di intervenire per in~
dirizzare in modo diverso l'attività dell'ENI I

in Sicilia e comunque per sospendere la de~
finizione degli accordi fino a che il Parla~
mento non sia stato messo a piena cono~
scenza degli esatti termini e delle conseguen~
ze dei detti accordi. (452)

CHABOD, BANFI, POf:T. ~ Al Ministro
delle partecipazioni statali. ~ Rilevato il
contrasto fra la determinazione della Cor~
te dei conti n. 578 del 18 gennaio 1966 (co~
municata alla Presidenza del Senato il 29
gennaio 1966: doc. 29/128 bis) e la confe~
renza successivamente tenuta in Aosta dal~
l'onorevole Del Bo, presidente dell'Alta au-
torità della CECA;

considerate in particolare l'affermazio~
ne dell'onorevole Del Bo, di «garantire ~

attraverso la collaborazione tra le autorità
nazionali, le autorità regionali, i responsa-
bili dell'azienda da una parte e l'esecutivo
della CECA dall'altra ~ che la produzione
siderurgica della Valle d'Aosta possa non
soltanto continuare, ma acquistare una sem~
pre maggiore competitività sia dal punto
di vista qualitativo, sia dal punto di vista
della riduzione dei tosti ", e la ripresa pro~
duttiva che sarebbe attualmente in corso,
col conseguente miglioramento economico
degli stabilimenti di Aosta e Cogne;

ritenuta l'importanza della S.N. Cogne
nella vita economica della Valle d'Aosta e
la viva generale aspirazione che venga sol-
lecitamente attuato l'annunciato program-
ma di riconversione,

gli interpellanti chiedono di conosce-
re: quale sia l'attuale vera situazione della
S.N. Cogne e quali misure il Ministro delle
partecipazioni abbia adottato e intenda adot-
tare per assicurare la riconversione ed il po~
tenziamento della S.N. Cogne, garantendone
la continuità, la specializzazione e l'espan-
sione. (468)

La seduta è tolta (ore 13,55).

Dott. ALBERro ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari
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AUDISIO. ~ Ai Ministri del lavoro e del.

la previdenza sociale e delle partecipazioni
statali. ~ Per sapere se non ritengono le-
galmente giusto ed umanamente doveroso
intervenire affinchè la grave situazione di
disagio in cui versano da mohi mesi i di.
pendenti della società per azioni Asborno
dI Arquaia Scrivia (Alessandria) debba es~
sere affrontata con adeguati mezzi che per-
mettano:

a) di superare le [ungaggini procedu.

l'ali collegate alla curatdla fallimentare cui
la Società è stata sottoposta, al fine di pa-
gare i primi acconti delle Slpettanze dei
lavoratori che, privi di mezzi monetari, non
possono ulteriormente sostentare le rispet-
tIVe famiglie;

b) di attuare iniziativ;e per una soMe-
cita ripresa dell'attività dello stabilimen-
to Asborno, utilizzandO' una mano d'opera
già qualificata da decenni di esperienza,
attraverso una nuova gestione con inter-
vento dell'IRI, tenendo <presente che tale
Ente pubblico è tra i marggiori ereditori del
fallimento.

La ripresa deN'atVività produttiiVa deUa
società per azioni Asborno risponderebbe
positivamente agli interessi delll'eoonO'mia
nazionale e servirebbe ad alleviare le con-
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dizioni di pesantezza dell'economia locale
che, in gran parte, si svolge in area de~
pressa. (5061)

RISPOSTA. ~ Si risponde anche per conto

del Ministro delle partecipazioni statali.
Come è noto alla S.V. onorevole le for~

malità relative alle procedure fallimentari
sono disciplinate da apposite norme cogenti
del Codice di procedura civile e della legge
fallimentare; pertanto, non è possibile inter~
ferire nell'azione di competenza della Magi~
stratura.

In ordine al secondo punto dell'interro~
gazione il Ministero delle partecipazioni sta-
tali ha fatto presente di non poter adottare
alcun provvedimento in favore della Società
Asborno, in quanto il sistema delle parteci~
pazioni statali ha totalmente impegnato ,le
proprie risorse finanzÌiarie nella realizzazione
dei programmi approvati dal Parlamento
e già in corso di esecuzione.

Il Ministro

Bosco

FENOALTEA. ~ Al Ministro del tesoro. ~

Per conoscere a che cosa ritenga di attribui-
re l'ostinato silenzio (salvo assicurazioni te~
lefoniche di carattere dilatorio) opposto da-
gli uffici del suo Dicastero al quesito for-
mulato dall'interrogante e trasmesso ai det~
ti Uffici in via breve fin dal 5 ottobre 1965
nei termini seguenti:

« Il 31 marzo u. s. sono venuti a scadere
i Buoni novennali del tesoro 1965. In tale
occasione si è provveduto alla emissione di
nuovi Buoni novennali a scadenza 1974. Una
parte di tale emissione è stata offerta in so-
stituzione ai possessori dei Buoni scaduti,
l'altra parte è stata offerta in sottoscrizione
al pubblico.

Ai sottoscrittori gli Istituti di credito in-
caricati dell'operazione si sono riservati di
comunicare in seguito se, posto il rapporto
tra Buoni emessi e Buoni sottoscritti, le sin-
gole sottoscrizioni sarebbero state soddisfai~
te in tutto o soltanto in parte.

Tale comunicazione è stata fatta il 10
maggio, e ai sottoscrittori è stato richiesto

di corrispondere, in una con l'importo no-
minale dei titoli sottoscritti, anche i dietimi
dallo aprile, giorno di emissione dei Buoni,
al 9 maggio.

Si osserva che la corresponsione dei die-
timi è naturalmente dovuta per gli acquisti
dei titoli in circolazione quando l'acquisto
intervenga nel corso della semestralità, trat-
tandosi di rimborsare il venditore dell'im-
porto maturato a suo favore sino al giorno
della cessione e incorporato nella cedola
maturanda che alla scadenza verrà riscos~
sa dall'acquirente per il suo intero ammon-
tare.

Non sembra invece si giustifichi la richie-
sta di dietimi quando si tratta di titoli sot-
toscritti in occasione della loro emissione,
anche se la materiale sottoscrizione sia ri-
tardata per fatto dell'Ente emittente.

In tal caso infatti i dietimi maturano a
favore del sottoscrittore e non già a suo ca~
rico. Né sembra possibile che l'Ente emit~
tente ricevendo la sottoscrizione immediata-
mente possa a suo arbitrio, ritardando la
comunicazione dell'accettazione della sotto-
scrizione, convertire in un proprio introito
il servizio degli interessi ».

L'interrogante, visto il silenzio degli uf-
fici che non si presta a giustificazioni, do-
manda che il Ministro competente voglia ri-
spondere al quesito di cui sopra concernente
la coercitiva imposizione di un tributo da
parte degli Istituti di credito i quali asseri-
scono di aver eseguito istruzioni della Ba".
ca d'Italia. (4544)

RISPOSTA. ~ Si risponde, facendo seguito
a quanto già comunicatq in via ufficiosa in
data 28 marzo e 16 maggio 1966.

È noto alLa S.V. onorevole che il decreto
ministeriale 16 marzo 1965, con il quale
venne disposta l'emissione dei Buoni del
Tesoro novennali 5 per cento 1974, prescri~
veva ~ all'articolo 6 ~ il versamento degli
importi relativi alle sottoscrizioni in con-
tante unitamente al rateo di interesse do~
vuto allo Stato per !'importo di esse, in Da-
gione del 5 per cento annuo, per il periodo
dallo aprile al giorno del versamento stesso.

Orbene. il regolamento delle operazioni
è avvenuto il 10 maggio 1965, cioè, in d.~t,-
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to giorno, gli Istituti di credito, che erano
stati incaricati delle sottoscrizioni, effettua~
rana il versamento sia del1a quota capitale
che dei dietimi, calcolati questi ultimi
giusta il disposto dell'articolo 6 sopra ri~
chiamato ~ fino al giorno suddetto.

Ora, mentre i sottoscrittori i quali ave~
vano rapporti di conto corrente con le ban~
che incaricate non hanno subìto danno al~
cuno, atteso che l'addebito è stato ad essi
fatto con valuta 10 maggio, così non è stato
per coloro i quali ~ non avendo rapporti
di conto corrente con le banche ~ avevano
effettuato il versamento in contanti. Peral~
tra, è da precisare che gli importi da que~
sti ultimi versati avevano solo un carattere
di prenotazione, nè poteva essere altrimenti,
atteso che il limite di 111 miliardi previsto
per le sottoscrizioni in contante poteva es~
sere superato, come in effetti è avvenuto.
Nel qual caso, occorreva procedere a ripar~
tizione pro~quota.

Si tiene peraltro a precisare alla S.V.
onorevole che il decreto ministeri aIe 9 mar~
zo 1966, che ha disposto l'emissione di Buo~
ni del Tesoro novennali 5 per cento 1975,
contiene tassative disposizioni in materia
di corresponsione dei dietimi da parte dei
sottoscritori e, pertanto, nessun inconve~
niente dovrebbe ulteriormente verificarsi.

Il Ministro

COLOMBO

FERRETTI, NENCIONI. ~ Al Ministro
della difesa. ~ Per conoscere:

se risponde a verità che agli ufficiali
delle Forze armate che aderirono alla R.S.L
furono, a suo tempo, inflitti arresti di for-
tezza con l'ordine di non darne comunica~
zione scritta agli interessati;

se è vero che in conseguenza di questa
punizione non vengono rilasciati dai Distret~
ti militari attestati che riconoscono agli uf~
ficiali medesimi la qualifica di « combatten~
te» pur avendo essi partecipato alle cam~
pagne in A.O.I., in Spagna e al secondo con~
fliuo mondiale fino all'8 settembre 1943 in
regolari reparti combattenti dell'E::,ercito e
per le quali sono autorizzati a fregiarsi delle

decorazioni al valore riportate e di quelle
al merito;

per conoscere infine ~ qualora tutto
ciò risultasse vero ~ se il Ministero ritiene
di dover mantenere tali disposizioni discri~
minatorie e per quali ragioni. (5006)

RISPOSTA. ~ A tutti gli ufficiali delle Forze
armate che aderirono alla RSI è stata data
comunicazione delle sanzioni disciplinari
(di arresti di fortezza o di altra specie)
adottate nei loro confronti.

Quanto al riconoscimento della qualifica
di combattente, si precisa che la punizione
disciplinare degli arresti di fortezza, com~
minata in sede di discriminazione, non ha
alcun riflesso sul diritto ai benefici com~
battentistici derivanti dalla partecipazione
alle operazioni in A.O.I. ed in Spagna.

Per il conflitto 1940A5, la concessiorie dei
suddetti benefici fu originariamente rego~
la ta dall'articolo 11, lettera b), del decreto
legislativo 4 marzo 1948, n. 137, il quale
escludeva indistintamente dal riconoscimen~
to tutti i militari colpiti da sanzioni disci~
plinari per il comportamento tenuto «al~
l'atto de1,l'armistizio e dopo 1'8 settembre
1943 ».

Detta norma è stata in seguito sensibil-
mente mitigata daUa legge 25 febbraio 1952,
n. 93, che, in sede di radfica del cennato
decreto legislativo n. 137, modificò il cen~
nato articolo 11, lettera b), nel senso, tra
l'altro, di prevedere la concessione dei be~
nefici combattentistici ai militari ed ai mi~
litarizzati colpiti da sanzioni disciplinari di
gravità inferiore al rimprovero solenne per
il comportamento tenuto dopo 1'8 settembre
1943, i quali risultassero aver acquisite de-
terminate benemerenze di guerra.

Con la stessa legge n. 93 del 1952 venne
data facoltà, a colora che ancora rimanevano
esclusi dai benefici, di presentare ricorso
alla « Commissione centrale unica per le
Forze armate )}. all'uopo istituita, al fine di
ottenere ,la revisione della punizione disci~
plinare inflitta in sede di discriminazione.

I termini per ricorrere (tre mesi dall'en-
trata in vigore della legge) sono stati ria-
perti una prima volta per 180 giorni dalla
legge 28 novembre 1957, n. 1143, e, una se-
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conda volta, per un eguale periodo, dalla
legge 6 dicembre 1960, n. 1556.

In considerazione di quanto precede e te~
nuto conto dei lunghi anni ormai trascorsi
dagli eventi che hanno dato luogo aUe pro~
cedure di discriminazione di cui trattasi,
non si ravvisano motivi per ulteriori inter~
venti in materia.

Il Ministro

TREMELLONI

FRANCAV,ILLA. ~ Al Ministro delle poste

e delle telecomunicazioni. ~ Per sapere
qua,le fondamento abbiano le notizàe appar-
se recentemente suJila stampa illl ordine ad
Ulna roolosSlale speculazione che avrebbe frut~
tato 14 miHa:rdi di l,irre e che sarebbe avve-
nuta sUlI franoobollo indicato in gergo fila-
teHoo come ,« GDOInchiTosa ».

Tale fmncoboHo, del valore di emis'sione
di lil'e 205, fu ,posto ,in vendita, oom'è noto,
il :giorno festivo dell 3 aiprilie 1961, alla vi-
gilia del Viiaggio in Peru del Presidente
Granchi; la vendita 'stessa, perÒ, tu blocca-
ta telegra£kament'e neUostesso giorno a
causa di un errore ca'rto:graf,i,oo.

È noto, altresÌ, che a:1Jtua1lmeIllte il valore
di quortazi0llle del francobollo in parola si
aggira sullIe iire 1,80.000.

L'interro:ganrt'e cMeded'i OOllioscere, qua-
lora le notizi'e suddet,te Sli3lno f'Ondate, se
ed in quale misura e da quali argani TeS'pon~
sabHi sia stata favor:Ì'ta Ja specUlI azione di
cui si pada.

Toone l',inteDrogalllte oMede di oonoscere
qU3lnti esemplari del fmnoobollo siano stat1Ì
effettivamente venduti e quale sorte abbiano
subito le rimanenze. (Già interr. orale nu-
mero 1176 (4904)

RISPOSTA. ~ Al riguardo si comunica che
la vendita del francobollo citato nell'inter~
rogazione venne sospesa, com'è noto, lo stes-
so giorno d'inizio, al termine dell'orario, a
seguito di esplicita richiesta formulata dal-
l'Ambasciata del Peru in Italia con nota
n. S-16-M/16 del 3 'aprile 1961, che, qui di
seguito, si trascrive, e confermata dall'Am-
basciata medesima in incontri avvenuti lo
stesso giorno 3 aprile 1961 sia presso quella

sede diplomatica che presso questo Mini-
stero:

«L'Ambasciata del Peru presenta i suoi
complimenti al Ministero degli affari esteri
ed ha l'onore di segnalare alla Sua consi-
derazione che nei francobolli e nelle illustra-
zioni delle buste emessi per commemorare
la visita del signor Presidente della Repub-
blica italiana al Perù, Argentina ed Uru-
guay, si è riprodotta in maniera inesatta
la configurazione geografica del Perù.

« Dato che in tali illustrazioni appare rita-
gliata gran parte della estensione amazzo-
nica che appartiene allo <Stato peruviano
d'accordo ai trattati internazionali in vi-
gore, e specialmente i territori che ha pre-
teso annettersi il Governo ecuadoriano, la
Ambasciata del Perù sarà grata per il gen-
tile e sollecito intervento del Ministero de-
gli affari esteri presso le competenti Auto-
rità affinchè venga sospesa la vendita delle
suddette edizioni di francobolli e buste po-
stali, in attesa di una emissione che si ac-
cordi alla realtà, internazionalmente rico-
nosciuta, dei limiti territoriali del Perù.

« Anche se l'Ambasciata del Perù compren-
de che si tratta soltanto di un disegno ap-
prossimativo, il fatto che esista una pretesa
dell'Ecuador su quei territori e che i fran-
cobolli in questione siano destinati a cir-
colare in occasione della visita del Capo
dello Stato italiano ai suddetti 'Paesi del-
l'America, provoca la sollecitazione di que-
sta richiesta allo scopo di evitare qualsiasi
interpretazione sbagliata al riguardo.

«Nel ringraziare il gentile intervento del
Ministero degli affari esteri, l'Ambasciata
del Perù rinnova gli atti della sua più alta
considerazione ».

In quella circostanza l'Amministrazione
postale non potè tenere conto delle riper~
cussioni che avrebbe potuto avere il prov-
vedimento nel settore filatelico a causa dei
francobolli venduti prima dell'ordine di so-
spensione, dato il prevalere delle ragioni
politiche che determinarono l'adozione del
provvedimento medesimo alla vigilia della
visita del Presidente deUa Repubblica in
Perù. D'altro canto è superfluo notare che
l'Amministrazione delle poste e telegrafi è
del tutto estranea a quanto accade sul mer~
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cato privato dei francobolli fuori corso, nè
ha alcuna facoltà di cantrollare (nè un in~
teresse a farlo) le quotaziani di tale mercato
che raggiungono talvolta, come nel caso pre~
sente, cifre elevatissime.

Si soggiunge che, su una tiratura di 2
milioni di franco balli emessi, 79.625 pezzi
furano venduti presso tutti gli uffici poste-
legrafonici d'Italia abilitati a svolgere ser-
vizio festivo, nonchè presso gli sportelli
filatelici provinciali.

I rimanenti 1.920.375 pezzi furono a suo
tempo distrutti alla presenza di un'appo~
sita Commissione presieduta dal Sottose~
gretario di Stato per le poste e telegrafi e
campo sta di alti funzionari dell'Ammini~
strazione.

Il Ministro

SPAGNaLLI

GRIAStSI. ~ Al Ministro. dellre finanze. ~

Per oonosoere se non rhenga o.ppor,tuno
chiarire con propria droolare che il termine
di cui aWartioolo 36 della legge 5 marzo
11963,n. 246, relativo alla istiltuzione del con-
tdhuvo di miglioria spedfioa deve intendersi
riferito aUa data del ({vlerbale di colliaudo »
e cioè al momento in cui l'opera viene aper-
ta al pubblko ed utHizzata e non già all'a
data di approvazione del coLlaudo.

Far deoorrere il termine di che trattasi dia
quest'ultima data, come alcuni enti pubblri-
ai oggi fanno, crlea inoefitezze per quanto id~
guarda gli eventuali abblighi contributivi
e favorisoe un ingiustificato trasferimento.
dei l1elativi oneri. Infatti pokhè dall mamen~

t'O della utilizzazione dell'op1era aUa data di
appllavazione del collauda trascorre lliO'r~
malmente un Jlatev1Dlle lasso. di tempo, l'a c-
quil1ente di un immobile paga sul prezzo.
Idi3JcqUli1s1ta anche IiI vaLore del1ivante dal!.
l'opera pubblica senza presuppane che egli
potrà ess,eDe chi3Jmata a oontribuire ad ape-
l1e già di piena utilizzazione. ni oonseguenza
mentre egli sarà chiamata due volte a paga~
De una stesso valarre, H venditore avrà in~
giustamente lucrata del Imaggiar valare de
rivante daIL'opem pubblica.

n'altra parte il perfezionamento. del cal.
wauda che campart'a anche la derfiniziallle del.
la spesa è del tutto irrilevante ai fini del can~

trlibuto di miglioria spedfioa dial momento
che esso è oomm~surato non piÙ al oosvo
dell'opera eseguita, ma al1'inoremento di va-
lore da es'sa derivante. (4493)

RIspaSTA. ~ Il Ministero delle finanze, in
relazione ad un recente specifico quesito
posto dalla prefettura di Taranto, ha espres~
so l'avviso che il termine di un anno sta-
bilito daU'articolo 36 della legge 5 marzo
1963, n. 246, decorre dalla data della deli~
beraziane con la quale l'Ente locale, dopo
aver ricevuto ufficiale comunicaziane degli
atti di collaudo, ne approva le risultanze.
Ciò per il duplice mativo che il collaudo
acquista piena efficacia solo con l'atto di
approvazione e che una diversa interpre-
tazione ridurrebbe natevolmente il lasso di
tempo a disposizione dell'Ente locale per
l'istituzione de] contributo.

Peraltro, l'eliminazione delle sperequazio~
ni, sottolineate dalla S.V. onorevole, nel caso
di trasferimento degli immobili avvantag~
giati, non sarebbe completa, se il soggetto
passivo del contributo fosse da identificare
nell'intestatario del bene al momentO' della
istituziO'ne del contributo stesso; infattI, il
problema sorgerebbe ancora per i trapassi
di proprietà effettuati nel periado intercor~
rente fra la data del verbale di collaudo e
quella della delibera istitutiva del tributo.

Pertanto, la questione della individuazio~
ne del saggetto passivo si presenta come
preliminare rispetto a quella della decor~
renza del termine deLl'annO'.

In ordine a tale questione, l'Amministra-
zione, sentita l'Avvocatura generale dello
Stato, è entrata nella determinazione di
cansiderare soggetto passivo in materia l'in~
testatario dell'immobile al momento del
compimento dell'opera pubblica e non al
momento in cui il Comune competente deli~
beri !'istituzione del relativo onere tribu~
tario.

Sembra all'Amministrazione che in tal
moda la lamentata sperequazione viene me~
no., senza dover forzare l'a lettera della leg-
ge, che per {{collaudo» non può avere in~
teso ratto iniziale (verbale) del procedi-
mento attraverso il quale l'opera viene ac-
cettata dagli Enti committenti.
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In tal senso saranno impartite le preci~
sazioni del caso ai dipendenti uffici.

Il Ministro

PRETI

MAMMUCA:RI, MORVIDI. ~ Al Ministro
per gli interventi straordinari nel Mezzo-
giorno e nelle zone depresse del Centro-
Nord. ~ Per conoscere:

se sono stati predisposti piani di fi-
nanziamento, in base alla legge istitutiva
della Cassa Centro~Nord, per l'attuazione di
opere nelle zone definite depresse nel Lazio;

se sono state avanzate specifiche richie-
ste da Enti, da privati, da Comuni per l'at-
tuazione della legge nelle zone montane del.
le province di Roma, Rieti, Viterbo;

se e quando sarà investito il Comitato
regionale laziale per 1a programmazione per
esprimere il parere sul programma di fio
nanziamento. (5172)

~ISPOSTA. ~ Come è noto, la predisposi- '

zione dei piani quinquennali di interventi
pubblici straordinari nell'Italia centrale e
settentrionale, di cui all'articolo 1 della leg~
ge 22 luglio 1966, n. 614, richiede la pre-
ventiva delimitazione dei territori ammessi
ai benefici previsti dalla legge medesima,
da effettuarsi sulla base dei criteri indica-
tivi della depressione economica e sociale
stabiliti dal primo comma del citato arti-
colo (depauperamento delle forze di lavoro,
livelli di reddito pro capite inferiori alla
media nazionale, bassi livelli di produtti-
vità).

Allo stato attuale, sono in corso di avan-
zata elaborazione gli studi preliminari per
la delimitaziO'ne dei territori anzidetti. Non
appena essi saranno stati completati, si pro-
cederà alla predisposizione dei relativi piani
di intervento.

Il Comitato regionale laziale per l,a pro~
grammazione, al pari degli altri Comitati re-
gionali, sarà consultato da questo Comitato,
ai sensi del settimo comma dell' articolo 1
della citata .legge n. 614, sia in merito alla

14 ,oTTOBRE 1966

delimitazione dei territori da qualificare de-
pressi nel Lazio, sia in sede di predisposi-
zione dei piani quinquennali di intervento.

Il Ministro

PASTORE

MORVIDI. ~ Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. ~ Per sapere:

per quale ragione il Comitato consul-

tivo prO'vinciale presso l'Istituto naziO'nale
per l'assicurazione infortuni sul lavoro di

Viterbo, previsto dalla ,legge 3 dicembre

1962, n. 1712 ~ abe, pubblicata nella Gaz-
zetta Ufficiale n. 330 del 28 dicembre, è en-
trata in vigore il 12 gennaio 1963 ~ e disci.

plinato nella sua composizione dal decreto
minister,iale 16 maggio 1963, entrato in vi~
gore il 29 giugno 1963, non si è ancora fatto
funzionare malgrado che i membri cO'mpo-
nenti siano stati nominati con decreto pre~
fettizio n. 22201 del 15 maggio 1964;

se non ritenga di dover intervenire af-
finchè la legge sia rispettata. (4465)

RISPOSTA. ~ Si informa che il Comitato
consultivo provinciale INAIL di Viterbo, riu-
nitosi il 12 luglio ultimo scorso, ha proce-
duto aUa elezione del Presidente.

Il predetto Organo collegiale, pertanto, è
in condizioni di svO'lgere regolarmente le
funzioni ad esso demandate.

Il Ministro

Bosco

MORVIDI. ~ Al Ministro della difesa. ~

Per sapere se sia a conoscenza che il coman~
dante del presidio militare di Viterbo, ge-
nerale Muscarà, intervenuto per la celebra-
zione del ventesimo annuale della liberazio-
ne di Viterbo, svoltosi il 7 giugno 1964, ha
salutato il Prefetto e le altre autorità e im~
mediatamente se ne è andato ordinandO' pe-
rentoriamente, con un chiaro e drastico mo~
vimento del braccio ad alcuni ufficiali supe-
riori di seguido, senza nemmeno attendere
l'inizio della cerimO'nia e ciò con evidente
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disdegno della cerimonia stessa e con vivo
disappunto dei cittadini presenti e, se ne sia
a conoscenza, quali provvedimenti abbia pre~
so o intenda prendere af:finchè anche le
autorità militari, senza eccezioni, rispettino
le conquiste fondamentali del popolo ita~
liano. (Già interr. or. n. 435) (5131)

RISPOSTA. ~ Allontanandosi dalla cerimo~
nia cui si riferisce l'onorevole interrogante
il Comandante del Presidio militare di Vi~
terbo intese attenersi alla norma discipli~
nare che fa divieto ai militari di prender
parte a manifestazioni a scopo politico.

Nessun addebito può quindi essere mosso ,
all'ufficiale, di cui torna a proposito ricor~
dare la cattura e l'internamento in Germa~
nia, durante l'ultima guerra, per l'atteggia~
mento tenuto 1'8 settembre 1943.

Il Ministro

TREMELLONI

PACE. ~ Ai Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, dell'industria, del com~
mercia e dell'artigianato, delle partecipazio~
ni statali ed al Ministro per gli interventi ,
straordinari nel Mezzogiorno. ~ Per co~

nascere come credono di intervenire, nei
compiti di loro rispettiva competenza, nella
grave e penosa situazione, venutasi a creare
nella zona di Popoli, in Abruzzo, eon il li~
cenziamento ed il collocamento a cassa inte~
gl'azione di 250 operai dipendenti dalla so~
cietà Montecatini di Bussi sul Ti<rino: ossia
della metà delle unità lavorative già impie~
gate, in un'area priva di altre risorse di la~
varo.

L'economia locale, già depressa e dissan-
guata dalla emorragia emigrati va, reclama,
in giustizia, il pronto intervento del Gover~
no ai :fini della immediata normalizzazione
della situazione operaia determinatasi nelle
Officine di Bussi e per lo studio dell'insedia-
mento nella zona, già :fiorente di industrie,
di nuove fonti di lavoro. (4870)

RISPOSTA. ~ Si risponde anche per conto

dei Ministri dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, ddle partecipazioni statali

e del Ministro per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno.

Lo stabilimento di Bussi, della Società
Montecatini, per far fronte a sopraggiunte
difficoltà di natura congiunturale e concor-
renziale, è stato costretto, negli ultimi tem~
pi, ad effettuare alleggerimenti di manodo~
pera mediante risoluzioni consensuali ~ li~

beramente convenute ~ (e con riconosci~

mento ail avoratori interessati di partico~
lari provvidenze a carattere economico) non~
chè mediante la sospensione dal lavoro di
125 operai ammessi al trattamento di inte~
gl'azione salar1ale.

Dalle notizie acquisite risulta, per altro,
che lo stabilimento di cui trattasi possiede
requisiti tecnici ed organizzativi tali da con-
sentirgli una immediata ripresa produttiva,
conformemente anche al,1e previsioni degli

I organi direttivi della Società che ha inve~
stito su di esso, in questi ultimi anni, in~
genti somme.

Oltre a ciò, secondo quanto comunicato
dalla Società interessata, sono già in corso
di approntamento impianti per nuove pro-
duzioni e sono allo studio altre iniziative
dirette a potenziare lo stabilimento di cui
si tratta.

I! Comitato dei ministri per il Mezzo~
giorno ha comunicato, infine, che la Cassa
per il Mezzogiorno non ha effettuato nes~
sun intervento a favore dell'azienda in que~
stione e che non risulta in corso di istrut,
toda akuna domanda in tal senso.

Sono stati concessi, invece, per gli am~
pliamenti eseguiti negli anni 1959 e 1962,
due finanziamenti ISVEIMER, rispettiva~
mente, di llire 3 miliardi e di ,lire 2 mi~
liardi 870 milioni.

Il Ministro

Bosco

PIOVANO. ~ Ai Ministri della pubblica
lstruzione e di grazia e giustizia. ~ Per co~
no s,cere rLnquali circos'tanze e per iniziativa
di dhi siano stati denunciati all'Autorità giu~
diziaria ben nove genitori di ragazzi di Vi~
g,evano, sotto l'imputazi.one di violaz:ione
dell'articolo 731 del ClOdice penaI.e; quali
siano stati i motivi per i quali ill Pretore
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di Vigevano ha !assolto sette degli Ìimputa
ti; quantli siano, nel comune di :Y,igevall1o,
gH inadempienti all'obbligo scolastico, e
quali provvidenze r:itengano di adottare le
autorità compet.enti per .ottenere ~ senza
richiami a:i r.igori della legge, che in certe
s~tu:azi'0ni di es trema miseria Slareb bero, oL-
tre che inopportUini, addirittura inumani ~

che i ragazzi frequentino regolarment.e la
scuala. (44813)

RISPOSTA. ~ Rispondo anche per conto
del Ministro di grazia e giustizia.

Le denunce per violazione dell'obbligo
'Scolastico ~ alle quali l' onorevole interro~
gante si riferisce ~ hanno tratto origine
dalle segnalazioni dei Presidi di due scuole
medie di Vigevano e sono state presentate,
a carico dei genitori di alcuni minori non
iscritti nell'anno scolastico 1964~65, dal lo~
cale organo di polizia giudiziaria, dopo lo
svolgimento degli accertamenti del caso.

Dei relativi procedimenti, alcuni si sono
conclusi con la condanna; altri col proscio~
glimento in istruttoria, perchè :LIfatto non
costituiva reato, 'avendo gli imputati pro-
vato, con certificazione sanitaria non so~
spetta, la inidoneità dei minori all'applica~
zione allo studio per deficienze psico~fisiche
di varia natura; altri, infine, sono stati de~
finiti con l'assoluzione con formula piena
o per insufficienza di prove.

L'Amministrazione si rende ben conto del~
!'influenza che i fattori di ordine economico~
sociale possono avere sui casi d'inadempien~
za, e dell'importanza, quindi, che assume
un sempre più largo intervento del,lo Stato
nel campo dell'assistenza scolastica, come
è previsto nel piano di sviluppo della scuola.

Consapevoli di ciò, e tenendo conto delle
reali situazioni ambientali in cui tali casi
si presentano, gli organi locali interessati at-
tuano ogni opportuna iniziativa, anche sul
piano assistenziale, per superare gli osta-
coli di vario ordine che sono all' origine
deHa manca1a frequenza della scuola ob~
bliga10ria. D'altra parte, qualora, sulla base
degli accertamenti circa ,la sussistenza delle
condizioni che rendono effettivo l'obbligo
scolastico, possano configurarsi casi di eva~
si0ne, non può non farsi luogo ai procedi~

menti per l'eventuale applicazione delle san~
zioni previste dalla legge.

Per quanto riguarda le scuole di Vige~
vano, si fa presente che i minori in età di
obbligo scolastico che, per vari motivi, non
hanno frequentato la scuola nell'anno sco-
lastico 1965~66 sono stati 63: di essi, 60
non hanno frequentato la scuola media e
tre, la cui situazione è risultata giustificata
da motivi di salute, la scuola elementare.
Peraltra, inizialmente, prima dei vari inter-
venti dei Presidi, il numera dei minori noOn
frequentanti la scuala media era nateval~
mente superiare.

Si fa, inaltre, presente che non si è man~
cata di pramuovere localmente la callaba~
raziane e l'interessamenta del Patranato,
del Camune e delle Casse scalastiche al fine
di favarire la frequenza della scuala media
da parte degli abbligati appartenenti a fa~
miglie bisognase.

Il Ministro

GUI

TORELLI. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per chiedere se non ritenga

appartuna madificare :LIcantenuto della cir-
colare 12 febbraio 1962 deUa Direziane ge-
nerale istruziane elementare, divo VI, proto
n. 1065, diretta ai Pravveditori agli studi e
richiamata nella ordinanza ministeriale 22
febbraio 1965, n. 1870/14 divo II, nella quale
enunciando i criteri di applicazione deI,l'ar~
ticolo 4 della legge 1° marzo 1957, n. 90,
ha disposto che:

« Per beneficiare della precedenza assolu~
ta di cui al terzo camma dell'articalo 4 della
citata legge n. 90, l'aspirante all'incarico
dovrà farne esplicita richiesta nella doman~
da d'incarico, dimostrando il possesso del
requisita della residenza triennale ininter~
ratta nel camune ~ avvero, qualara si trat~
ti di camune parzialmente di montagna,
nella fraziane ~ dove è situato il comples~
sa scolastica nel quale desidera essere na-
minato )}.

Si fa presente che la circolare anzi detta
cantrasta e madifica non soltanto l'articOlla 4
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ma anche l'articolo 1 della legge e precisa~
mente:

a) la circolare determina gli elementi
soggettivi relativi a posti da conferire distin~
guendo i comuni di montagna dai comuni
parzialmente di montagna e ciò in contrasto
con l'articolo 1 della legge 10 marzo 1957,
n. 90, che ha come suo preciso riferimento
le scuole elementari di cui all'articolo 1 della
legge 25 luglio 1952, n. 991, ossia le scuole
dei comuni di montagna, perohè la legge nu~
mero 991 non prevede affatto comuni « par~
zialmente di montagna »;

b) la circolare, onde l'interessato possa
fruire della precedenza assoluta di incarichi
annuali in comuni di montagna, impone la
sua residenza « nella frazione dove è situato
il plesso scolastico» e ciò in contrasto con
la legge che, al primo e al terzo comma del~
l'articolo 4, prevede la residenza «nel co~
mune ». (4003)

RISPOSTA. ~ La legge 10 marzo 1957, n. 90,
è volta ad assicurare il normale funziona~
mento della scuola elementare quando essa
si trovi in località disagiate in territorio
montano, attribuendo la precedenza assolu~ I

ta nell'assegnazione degli incarichi agli in~
segnanti che, risiedendo da almeno tre anni
nei Comuni montani, offrono una presta~
zio ne di servizio ininterrotta.

In conformità con lo spirito e ,le finalità
della citata legge, nelle ordinanze ministe~
riali annuali sugli inoarichi e le supplenze
è stato preso in considerazione il caso di
scuole site in località ill'1ntai1e disagiate,
che facciano parte di COm11Tì;non qualifica~
bili come comuni montani, ed in tale caso
è stato coerentemente richiesto, quale con~
dizione per ,l'assunzione con precedenza as~
saluta, il requisito soggettivo della dimora
nella località di montagna ove si trova la
scuola. Tra l'altro, si viene cosÌ, ad evita~
re la disparità di trattamento che altrimenti
sussisterebbe rispetto al caso delle scuole
dei comuni montani, nel quale, secondo le
stesse ordinanze ministeriali, è richiesta la
dimora in tali comuni, senza, peraltro, al~
cuna ulteriore specificazione circa la parte
del territorio in cui le scuole sono situate.

D'altra parte, nel caso di cui si tratta.
può essere consentita e considerata valido-
requisito, ai fini della predetta priorità neI~
l'assegnazione deI.l'incarico, la dimora in
altra località dello stesso Comune, qualora
sussista l'assoluta impossibilità di alloggio
nella zona montana ove è sita la scuola

Il Ministro

Gur

VERONESI, ROTTA, PASQUATO. ~ Al
Presidente del Consiglio dei ministri ed al
Ministro del lavoro e della previdenza so~
ciale. ~ Per conoscere i provvedimenti che
vorranno prendere affinchè le istanze di ri~
scatto ai fini previdenziali per il servizio pre~
stato antecedentemente al 26 ottobre 1954
dal personale ex GMA inquadrato nel RSE
(legge 1600/60) siano sollecitamente evase ri~
sultando che alcuni Ministeri procedono ~on
estrema lentezza all'esame delle citate prati-
che, prendendole in considerazione solo al~

l'atto della cessazione del servizio degli inte~
ressati (vedi circolare n. 368 Prot. n. 12633/B
del Ministero della pubblica istruzione dd.
16 novembre 1963) per cui gli aggravi per
le ritenute vanno ad incidere sensibilmente
sulla quota mensile di quiescenza rendendo
difficile l'assestamento economico dei pen~
sionati. (4373)

RISPOSTA. ~ Si risponde per delega deLla
Presidenza del Consiglio dei ministri ed
anche per conto del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale e sentiti i Ministeri
della pubblica istruzione e dell'interno, fa~
cendo seguito alla nota pari numero del
23 aprile 1966.

Questo Ministero non è a cono:òcenza che
da parte di alcuni Dicasteri si procederebbe
con lentezza al riscatto, ai fini del tratta~
mento di quiescenza, del servizio prestato,
anteriormente al 28 ottobre 1954, alle di~
pendenze della cessata Amministrazione AI~
leata per il Territorio di Trieste, dal per~
sonale inquadrato in ruolo ai sensi della
legge 22 dicembre 1960, n. 1600.

Pur non escludendosi che potreòbero in
qLl.alche caso, essere sorte difficoltà nell'ac~
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certamento dei servIzI da riscattare, è da
rilevare che l'eventuale ritardo nell'emana-
zione dei relativi provvedimenti non compor~
ta alcun riflesso per quanto attiene al con-
tributo di riscatto, che è calcolato sullo sti-
pendio spettante alla data di presentazione
della domanda.

Premesso quanto sopm in merito agli
aspetti generali della questione, si fa pre-
sente che il Dicastero del lavoro e della
previdenza sociale ha comunicato, relativa-
mente al personale inquadrato nel ruolo
speciale ad esaurimento e ad esso asse-
gnato con decorrenza dallO luglio 1961, che,
il seguito di decisione del Consiglio di Stato
su ricorso prodotto da parte degli interes-
sati, si è reso necessario riprodurre i de-
creti di inquadramento rideterminando un
nuovo stipendio.

Allo stato, si è già provveduto per la
maggior parte dei casi mediante singoli prov-
vedimenti, alcuni dei quali si trovano an~
cara presso gli Organi di controllo; sono
state trattate, con precedenza, le richieste
dei dipendenti prossimi ad essere collocati
a riposo per raggiungimento dei limiti di
età e si sta ora procedendo alla istruttoria
delle restanti istanze; tale istruttoria sarà
svolta con la massima urgenza possibile, in
modo da ovviare all'inconveniente lamentato.

Il Ministero della pubblica istruzione, dal
suo canto, ha informato che con la circohre
n. 368 del 16 novembre 1963 ~ richiamata

nell'interrogazione ~ ha ritenuto opportu-
no disciplinare l'afflusso, al competente uf-
ficio dell'Amministrazione centrale, delle
domande di riscatto inoltrate da parte degH
uffici periferici.

Infatti, atteso l'ingente numero di do-
mande presentate in connessione con le nuo-
ve assunzioni in ruolo di personale inse~
gnante, lo stesso Ministero ha ravvisata la
necessità di trattare con precedenza le pra-
tiche relative alle domande dei dipendenti
prossimi al collocamento a riposo.

Peraltro, con la stessa circolare si è anche
precisato che, indipendentemente dall'età dei
richiedenti, e quindi dall'epoca del colloca-
mento a riposo d'ufficio, sarebbero state
esaminate con precedenza le domande di
riscatto per la cui definizione gli interessati
avessero resi noti i motivi di particolare
urgenza (intenzione di godere del tratta~
mento di quiescenza prima dei limiti di età
oppure richiesta della cessione quinquenna-
le o decennale dello stipendio).

Da ultimo, si fa presente che il Dicastero
dell'interno, interpellato dallo scrivente, ha
comunicato, per quanto lo riguarda, che i
provvedimenti di riscatto vengono perfe~
zionati nel giro di tre o quattro mesi dalla
data di presentazione delle istanze relative.

Il Sottosegretario di Stato

AGRIMI




