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COMMISSIONI 3ã, 10ã e 13ã RIUNITE

3ã (Affari esteri, emigrazione)

10ã (Industria, commercio, turismo)

13ã (Territorio, ambiente, beni ambientali)

MERCOLEDIÁ 15 DICEMBRE 1999

1ã Seduta

Presidenza del Presidente della 3ã Commissione

MIGONE

Interviene il ministro del commercio con l'estero Piero Fassino.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITAÁ DEI LAVORI

Il presidente MIGONE avverte che eÁ stata presentata richiesta di at-
tivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'odierna seduta.
Comunica, altresõÁ, che il Presidente del Senato, in previsione di tale richie-
sta, ha preannunciato il suo assenso.

Le Commissioni accolgono tale richiesta e conseguentemente viene
adottata questa forma di pubblicitaÁ, ai sensi dell'articolo 33, comma 4,
del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro del commercio con l'estero sulla Conferenza ministeriale

dell'Organizzazione mondiale del commercio, tenutasi a Seattle (30 novembre ± 3

dicembre 1999)
(R046 003, R34ã, 0001ë)

Il presidente MIGONE, nel dare il benvenuto al ministro Fassino, sot-
tolinea che la sua audizione eÁ stata richiesta da ben tre Commissioni del
Senato, poicheÂ gli argomenti trattati alla Conferenza ministeriale di Seattle
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hanno grande rilevanza non solo per il commercio estero, ma anche per la
politica estera e per la politica ambientale.

Il ministro FASSINO pone in risalto l'estrema attualitaÁ dell'audizione
odierna, in quanto venerdõÁ prossimo si riuniraÁ il Consiglio generale del-
l'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), convocato dal diret-
tore generale Moore per avviare le consultazioni con i rappresentanti degli
Stati membri, in vista di una eventuale riconvocazione della Conferenza
ministeriale, qualora ne sussistano le condizioni.

Il ciclo negoziale denominato Millennium round nasce da un'intesa
raggiunta alla Conferenza di Marrakech, in cui furono approvati gli atti
conclusivi dell'Uruguay round: in quell'occasione ci si accordoÁ per av-
viare entro il 2000 un nuovo ciclo negoziale sull'agricoltura e i servizi.
In seguito alcuni Stati membri hanno ritenuto necessario ampliare l'a-
genda e, in particolare, l'Unione Europea ha proposto un approccio glo-
bale allo scambio di tutti i prodotti e ai problemi connessi. Gli Stati Uniti
sono rimasti attestati invece sui due settori originariamente indicati, men-
tre i paesi in via di sviluppo hanno mantenuto un atteggiamento ancora
piuÁ cauto, sostenendo che nel nuovo round ci si dovesse limitare a verifi-
care lo stato di attuazione degli accordi vigenti.

Questo ventaglio di opinioni ha fatto sõÁ che alla terza Conferenza mi-
nisteriale dell'OMC, convocata a Seattle per definire l'agenda del Millen-
nium round, i governi si siano presentati per la prima volta senza un testo
preventivamente concordato. Inoltre sull'andamento della Conferenza
hanno influito negativamente le profonde divisioni tra i paesi in via di svi-
luppo ± che peraltro non riescono ad esprimere una leadership neÂ una po-
litica unitaria ± e gli Stati Uniti e l'Unione Europea per il modo in cui
hanno condotto le trattative, dando l'impressione di non tenere nella do-
vuta considerazione le posizioni dei paesi terzi.

Quanto alle manifestazioni che si sono verificate a Seattle nei quattro
giorni della Conferenza, esse non hanno avuto un'influenza diretta sull'an-
damento dei lavori, ma hanno trasmesso all'opinione pubblica un messag-
gio fuorviante, dal momento che non ci si puoÁ illudere di lottare contro la
globalizzazione; il problema che bisogna porsi eÁ piuttosto come gover-
narla.

Il ministro Fassino osserva poi che le ragioni profonde del fallimento
di Seattle sono state la grande complessitaÁ dei temi del negoziato, il ri-
tardo culturale e politico dei governi rispetto alla velocitaÁ dei processi
di globalizzazione, noncheÂ la debolezza strutturale dell'OMC, che per
certi versi fa pensare alle difficoltaÁ dell'ONU nel gestire la globalizza-
zione a livello politico.

La complessitaÁ dei temi eÁ evidente anzitutto per le notevoli implica-
zioni sociali, sanitarie e ambientali della liberalizzazione degli scambi, che
induce i paesi ricchi a proporre la cosiddetta «clausola sociale», che eÁ peroÁ
respinta dai paesi in via di sviluppo i quali vedono in essa un tentativo di
ridurre i loro margini di competitivitaÁ, largamente dipendenti dallo sfrut-
tamento del lavoro minorile e da processi produttivi che hanno un forte
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impatto ambientale. Inoltre eÁ ben noto che i paesi in via di sviluppo sono
generalmente favorevoli a mantenere un certo grado di protezionismo sui
prodotti industriali e reclamano la liberalizzazione del mercato dei prodotti
agricoli, mentre i paesi ricchi chiedono esattamente l'opposto, per evidenti
ragioni economiche e sociali.

Quanto ai ritardi dei governi, a Seattle eÁ stato evidente che nessun
gruppo di paesi era in grado di guardare al futuro, proponendosi l'obiet-
tivo ambizioso di gestire i processi di globalizzazione economica per re-
distribuirne i benefici; tutti i Ministri erano invece fortemente condizionati
dalla paura di dover sacrificare nel brevissimo periodo, qualcosa degli in-
teressi nazionali. Deve poi aggiungersi che molti paesi non fanno ancora
parte dell'OMC ± attualmente gli Stati membri sono 135 ± e che tale or-
ganizzazione non ha poteri e strumenti adeguati a gestire processi che tra-
scendono le dimensioni nazionali e continentali; eÁ chiaro invece che la
globalizzazione si puoÁ governare solo con strumenti sovrannazionali.

Peraltro durante la Conferenza ministeriale di Seattle era stato possi-
bile raggiungere alcune intese parziali, ma significative, che potranno es-
sere recuperate e valorizzate in un'auspicabile ripresa della trattativa.
Sulle questioni agricole vi era stata una parziale apertura alle istanze
dei paesi in via di sviluppo e, di converso, si era concordato di inserire
nella dichiarazione finale l'istituzione di un gruppo di lavoro sugli scambi
commerciali e la tutela dei diritti sociali. Sulle questioni sanitarie vi era la
disponibilitaÁ a negoziare in ordine alla possibilitaÁ di bloccare la vendita di
prodotti potenzialmente nocivi ± sulla base di un principio precauzionale ±
e si era altresõÁ convenuto di affrontare contestualmente i temi delle biotec-
nologie e delle biodiversitaÁ.

Il Governo italiano, che ha attentamente preparato la Conferenza mi-
nisteriale, predisponendo una piattaforma negoziale con il concorso delle
forze sociali e delle organizzazioni non governative, continueraÁ a prodi-
garsi nella prospettiva di una riconvocazione della Conferenza, al fine
di poter rilanciare il Millennium round. Come giaÁ eÁ avvenuto nelle setti-
mane precedenti la Conferenza di Seattle, il Governo solleciteraÁ un conti-
nuo confronto con il Parlamento, da cui si augura di ricevere consenso e
forza per poter rappresentare al meglio gli interessi del paese.

Sulle comunicazioni testeÂ rese si apre il dibattito.

Il senatore Athos DE LUCA dichiara che la Conferenza di Seattle
non ha rappresentato un pieno insuccesso, se ha contribuito a fare chia-
rezza su alcune questioni sin qui inesplorate a livello internazionale: si
tratta dei rapporti tra le politiche mercantili ed altri grandi temi che inve-
stono l'umanitaÁ sull'orlo del nuovo millennio, i quali non possono essere
delegati agli addetti ai lavori.

Il confronto tra modelli di sviluppo non poteva essere interpretato ri-
duttivamente come una mera definizione di rapporti commerciali bilate-
rali: d'altro canto, l'anarchia nella gestione della globalizzazione dell'eco-
nomia rappresenta la premessa per l'affermazione della regola del piuÁ
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forte. Occorre invece riportare alle sedi politiche rappresentative un mec-
canismo decisionale troppo spesso delegato a tecnocrazie economiche
ignare delle valenze non soltanto commerciali della questione; gli stessi
Stati Uniti d'America hanno vissuto in modo contraddittorio l'intento libe-
ralizzatorio sotteso all'affermazione del proprio modello di sviluppo, es-
sendo rimasti condizionati da spinte corporative e protezionistiche emerse
al proprio interno.

Il Parlamento italiano puoÁ dare un contributo ad una posizione omo-
genea di difesa del modello di sviluppo europeo, anche mediante la costi-
tuzione di un intergruppo. In particolare, l'invasione dei mercati con pro-
dotti che attentano alla diversitaÁ biologica ed a quella genetica rappresenta
un rischio da fronteggiare con decisione. A tal fine occorre affermare il
principio di precauzione ± per gli organismi geneticamente modificati ±
anche nel corso dell'esame del disegno di legge sulla brevettazione delle
biotecnologie, tenendo conto degli esiti della Conferenza di Montreal sulla
biosicurezza.

Il presidente della 13ã Commissione, senatore GIOVANELLI, ricorda
che l'ambiente rappresenta una dimensione interattiva con tutte le attivitaÁ
che si svolgono nella biosfera. Il 23 luglio 1997 cioÁ fu sottolineato dal-
l'Assemblea del Senato con l'approvazione di un ordine del giorno con-
clusivo della discussione del Doc. XVI, n. 1, nel quale si rivendicava la
responsabilitaÁ globale dell'Italia, nell'imprimere un impulso alla politica
ambientale internazionale, che discende dal peso del proprio apparato pro-
duttivo e dall'inventiva della propria imprenditoria, tali da rappresentare
una sfida per il raggiungimento dell'agognato modello di sviluppo am-
bientalmente compatibile.

La lotta contro l'effetto serra non puoÁ essere seriamente condotta
senza potenze industriali come la Cina, o ignorando l'impostazione seguita
dagli Stati Uniti d'America: al riguardo un «Consiglio di sicurezza am-
bientale» potrebbe rappresentare una soluzione per il coinvolgimento delle
principali nazioni nella modifica dell'ecosistema per motivi di sviluppo
economico. Tale coinvolgimento puoÁ avvenire soltanto mobilitando risorse
che attivino una competizione piuÁ virtuosa tra gli attori economici interna-
zionali, innalzando la qualitaÁ delle tecnologie utilizzate nel Sud del pia-
neta: l'esperienza raggiunta nella salvaguardia dell'ozonosfera, mediante
l'attivo contributo delle industrie multinazionali, dimostra come il settore
privato talvolta si dimostra piuÁ maturo delle amministrazioni pubbliche.

Il senatore SERVELLO lamenta la carenza informativa per cui, nono-
stante la annunciata costituzione di gruppi di lavoro, il Parlamento eÁ rima-
sto ai margini della vicenda di Seattle; tale carenza pare essersi estesa agli
stessi Governi, che non hanno saputo prepararsi all'evento nonostante i
molteplici elementi che in via preventiva consigliavano una maggiore at-
tenzione a tematiche non meramente commerciali. La vittima principale
del danno all'immagine arrecato dalle contestazioni non puoÁ che essere
identificata nel Presidente statunitense, che non ha saputo mediare tra
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gli interessi economici delle grandi aziende del suo Paese e le prioritaÁ
avanzate dai dimostranti, molti dei quali riconducibili ad aree di suo so-
stegno elettorale.

Il fallimento ha travolto la stessa dirigenza dell'Organizzazione mon-
diale del commercio, forse resa incapace di fronteggiare le questioni sol-
levate anche in ragione del cambio al vertice verificatosi poco prima della
Conferenza: la deludente condotta del nuovo Segretario generale fa ulte-
riormente risaltare le eccezionali qualitaÁ del responsabile uscente, nella
persona dell'ambasciatore Renato Ruggiero. Appare condivisibile l'invito
ad estendere la negoziazione anche ad altre potenze, come la Cina, ma
l'Organizzazione non dovrebbe essere depotenziata: la politica commer-
ciale dovrebbe essere elaborata da un nucleo centrale di aggregazione.

Il senatore VERTONE GRIMALDI ravvisa nell'opinione pubblica ±
a fronte dell'esito della Conferenza di Seattle ± non tanto lo sconcerto de-
gli addetti ai lavori, quanto piuttosto una forma di sollievo: l'incubo ideo-
logico del «pensiero unico», prodotto negli anni '90 dalla dittatura dell'e-
conomia finanziaria su tutti gli altri aspetti delle attivitaÁ umane eÁ stato
definitivamente esorcizzato. L'ottimismo semplificatorio che vedeva nel-
l'espansione illimitata del mercato la risoluzione di tutti i problemi si eÁ
trasformato nella consapevolezza che l'espansione stessa rappresenta un
problema in cerca di soluzioni: la ricerca di queste ultime costituisce un
processo non meno positivo della globalizzazione stessa, la quale (come
avvenne per la rivoluzione industriale agli inizi del XIX secolo) produce
maggiore ricchezza accompagnandola peroÁ con gravi squilibri ed inevita-
bili turbolenze.

Il discorso tenuto dal Presidente degli Stati Uniti d'America si eÁ man-
tenuto di alto profilo, dinanzi a tali questioni, sposando tutte le tematiche
emerse (anche tra i dimostranti) e cercando di gestirle con estrema de-
strezza: ha dominato la situazione in termini elettoralmente forse anche
vantaggiosi per il suo partito. Le posizioni protestatarie sono apparse in-
compatibili, piuttosto, sul tema della sovranitaÁ nazionale: il Sud del pia-
neta si eÁ attestato sulla sua difesa ad oltranza, a fronte degli interessi eco-
nomici che il Nord propugnava (talvolta anche ammantandosi dietro posi-
zioni moraleggianti) con tendenze persino espansionistiche. L'Organizza-
zione mondiale del commercio non eÁ in grado di risolvere tale delicato
snodo, visto che la sovranitaÁ nazionale si difende ad un livello superiore:
quello rappresentato dalla politica estera.

Il senatore PROVERA sottolinea innanzitutto come l'insuccesso della
Conferenza di Seattle fosse ampiamente prevedibile, in considerazione
della vastitaÁ degli argomenti da trattare: da questo punto di vista si puoÁ
ritenere che, alla fine, la logica dell'imperialismo economico-finanziario
sia stata sconfitta e sia uscito vincitore il generale buon senso. Certo, se
come ha detto il ministro Fassino il processo di globalizzazione, in rapida
espansione, eÁ sfuggito di mano ai governi ed alla politica, eÁ anche vero
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che una problematica cosõÁ delicata avrebbe dovuto essere affrontata al mo-
mento giusto.

Quanto alla proposta di dar vita ad un organismo sovranazionale ca-
pace di gestire lo sviluppo dell'OMC e di superare le resistenze dei 135
paesi membri, occorre chiedersi se in tal modo si correrebbe il rischio
di attribuire un potere eccessivo a uno o piuÁ paesi. Con realismo vanno
affrontati anche temi di grande delicatezza come quello del lavoro mino-
rile, che fino a non troppi decenni fa era attuale anche in Italia. In conclu-
sione sarebbe opportuno che il Ministro del commercio con l'estero chia-
risse quali sono gli intendimenti del Governo italiano circa la possibilitaÁ
che gli Stati Uniti d'America giungano ad esercitare uno stringente con-
trollo sull'economia mondiale tramite l'OMC.

Il senatore LO CURZIO ± nell'osservare come quello di Seattle sia
stato un vero e proprio summit della discordia nel quale gli Stati Uniti
da un lato e l'Europa dall'altro si sono trovati su posizioni largamente di-
verse ± richiama l'attenzione dei senatori sulle condivisibili manifestazioni
di protesta cui gli organi di informazione hanno dato risalto assai ampio,
manifestazioni che hanno avuto come principale bersaglio il processo di
globalizzazione dei mercati attualmente in atto. In tale contesto sarebbe
opportuno sapere se e come il Governo italiano intenda impegnarsi contro
la piaga dello sfruttamento del lavoro minorile, come pure che posizione
intenda assumere sul tema della diffusione dei cibi transgenici e sul pro-
blema dei contributi agricoli.

Il senatore PIANETTA ± dopo aver ricordato che in occasione della
Conferenza di Seattle si eÁ svolto un incontro tra tutti i parlamentari, i quali
hanno tra l'altro espresso l'orientamento di dar vita ad un organismo per-
manente incaricato di curare i rapporti con l'OMC ± rileva come non sia
stato possibile raggiungere un accordo in seno alla Conferenza, specie per
quanto riguarda la definizione di un'agenda relativa alle attivitaÁ da porre
in essere per affrontare i problemi piuÁ delicati. La Conferenza eÁ stata ca-
ratterizzata dalle due grandi manifestazioni di piazza, la prima di stampo
vagamente protezionistico, che ha visto protagoniste le trade unions pre-
occupate essenzialmente per il rischio della perdita di posti di lavoro, e
la seconda a carattere piuÁ generale, con la partecipazione di gruppi di
ogni tipo e di un gran numero di giovani. Soprattutto questa seconda ma-
nifestazione eÁ indice del gran numero di questioni di cui si sta occupando
l'OMC, che spazia ormai dalle tematiche ambientali a quelle del commer-
cio elettronico, dai problemi della proprietaÁ intellettuale a quelli del lavoro
minorile. Appare evidente in conclusione che, se non si riusciraÁ a sintetiz-
zare in modo migliore la sfera di competenza dell'OMC, il ruolo dell'Or-
ganizzazione non potraÁ che andare incontro a crescenti difficoltaÁ.

Il senatore ANDREOTTI ricorda innanzitutto come, dalle preoccupa-
zioni che caratterizzarono l'avvio dell'operativitaÁ dell'OMC con riferi-
mento all'ostilitaÁ di molti paesi in via di sviluppo, si fosse passati ad
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un certo ottimismo legato alla convinzione che in quella sede anche i
paesi di ridotta importanza potessero mettere alle strette gli Stati Uniti
d'America. Qualche allarme ha destato poi la difficile successione del dot-
tor Ruggiero, come pure, da ultimo, la manifestazione di piazza di Seattle.

Per quanto concerne problematiche assai attuali come quella delle
biotecnologie, si avverte la necessitaÁ di punti di riferimento chiari, di
sedi ove affrontare e sintetizzare temi cosõÁ delicati, senza peraltro pensare
di poter bloccare il progresso. Quanto poi alla proposta di dar vita ad un
organismo di raccordo con l'OMC a matrice parlamentare, sarebbe forse
preferibile ricondurre tale iniziativa alla giaÁ esistente Unione interparla-
mentare. In conclusione, l'enorme risonanza avuta dalle manifestazioni
di Seattle dovrebbe far comprendere quanto eÁ necessario oggi affrontare
in modo approfondito i tanti problemi aperti.

Ad avviso del senatore MANFREDI, sembra proprio che negli ap-
puntamenti come quelli di Seattle si finisca con il perdere di vista quelli
che dovrebbero essere gli obiettivi di tali incontri, e cioeÁ il miglioramento
della qualitaÁ della vita delle popolazioni: si continua invece a discutere in
termini, piuÁ che altro, di interessi delle economie nazionali, e cioÁ in un
quadro caratterizzato da un sempre piuÁ intenso processo di globalizzazione
capace di accentuare ulteriormente gli squilibri esistenti.

Di fronte a problematiche di tale delicatezza, desta preoccupazione il
ruolo svolto dal Parlamento italiano che, ad esempio, affronta temi impor-
tanti come quello delle biotecnologie soltanto in occasione dell'esame di
un disegno di legge in recepimento di una direttiva comunitaria, man-
cando di discutere di tali questioni in tempo per poter orientare la posi-
zione che il Governo dovraÁ assumere nelle sedi internazionali.

Il senatore LARIZZA esprime il proprio disappunto per il fallimento
della Conferenza di Seattle, osservando che chi pagheraÁ il prezzo piuÁ alto
di tale esito ben difficilmente saranno i Paesi piuÁ forti, dal momento che
rimangono irrisolti proprio quei problemi la cui soluzione sta particolar-
mente a cuore dei paesi piuÁ deboli. OccorreraÁ, nel prossimo futuro, fare
i conti con il processo di globalizzazione in tumultuosa crescita cui ha
fatto riferimento il ministro Fassino, processo di fronte al quale eÁ indi-
spensabile accrescere il ruolo della politica, mettendo a punto proposte
sulle quali registrare la convergenza della maggior parte dei Paesi: si
pensi, ad esempio, alla tematica dello sfruttamento del lavoro minorile e
della conseguente necessitaÁ di farsi carico dei problemi che tale piaga
puoÁ provocare nei paesi piuÁ poveri.

Il senatore SELLA DI MONTELUCE rileva come la forte accelera-
zione del sistema commerciale globale abbia, ancora una volta, sopravan-
zato la politica, sviluppandosi con modalitaÁ diverse rispetto a quelle con-
suete. CosõÁ, nelle settimane scorse eÁ apparso evidente come in seno
all'OMC occupi oggi sempre piuÁ spazio un tipo di concorrenza diverso
da quello cui si era abituati, una concorrenza che ha per oggetto, ad esem-
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pio, le biotecnologie. Di fronte a tali mutamenti, eÁ necessario chiarire
quali siano gli interessi dell'Italia e come debbano essere rappresentati
nelle sedi internazionali.

Il presidente MIGONE condivide l'esigenza, manifestata in diversi
interventi, di proseguire un esame approfondito degli argomenti trattati,
individuando le sedi parlamentari piuÁ idonee. Ritiene che si debba reite-
rare la sollecitazione, rivolta in particolare alla Conferenza dei Presidenti
dei Gruppi parlamentari, affincheÂ la discussione dei temi internazionali
trovi un adeguato spazio nei lavori dell'Assemblea, e considera utile, inol-
tre, l'individuazione di sedi ristrette di confronto per coinvolgere, su ini-
ziativa del Presidente della 10ã Commissione (competente in materia di
commercio con l'estero), le diverse Commissioni interessate alla materia.

Il ministro FASSINO replica agli intervenuti osservando che il con-
siderare l'esito della Conferenza di Seattle come un insuccesso non com-
porta, necessariamente, una valutazione di inutilitaÁ della stessa Confe-
renza. Vi eÁ stato infatti, probabilmente, un incremento qualitativo della
consapevolezza dei problemi che occorre affrontare ed eÁ possibile che
giaÁ alla prossima riunione di Ginevra dell'OMC si possa registrare un
avanzamento positivo delle trattative. Si eÁ acquisita, inoltre, una piuÁ evi-
dente centralitaÁ della questione ambientale, nelle sue varie forme, e si eÁ
preso atto della esigenza di un organismo internazionale che abbia compe-
tenza in materia ambientale.

Concorda con le considerazioni svolte in taluni interventi relativa-
mente al valore da attribuire ai risultati di Seattle in rapporto al processo
di globalizzazione. In effetti, la globalizzazione non ha carattere neutro: si
tratta di un processo di cui prendere atto, ma che eÁ necessario governare
per indirizzarlo verso approdi positivi di equitaÁ e di redistribuzione delle
risorse. Non crede che sia utile una eccessiva schematizzazione delle po-
sizioni, distinguendo in modo troppo netto tra Paesi industrializzati e Paesi
in via di sviluppo. EÁ emersa, viceversa, una geografia piuÁ complessa degli
orientamenti, come dimostra l'atteggiamento di contrarietaÁ assunto dai
Paesi in via di sviluppo meno arretrati rispetto alle proposte agevolative
rivolte a favore dei 48 Paesi piuÁ poveri.

Il Ministro ribadisce, piuttosto, che vi eÁ un innegabile scarto tra i
tempi rapidi della globalizzazione e gli strumenti istituzionali disponibili
per governarla. Si potrebbe dire, a suo avviso, che, anche a livello inter-
nazionale, si pone un problema di riforma delle istituzioni. D'altra parte,
per quanto riguarda il rapporto con i Paesi in via di sviluppo, la introdu-
zione delle cosiddette clausole sociali non puoÁ avvenire attraverso mecca-
nismi sanzionatori, ma eÁ opportuno che utilizzi linee di incentivazione.
CioÁ richiede, anche, una maggiore apertura dei mercati ai prodotti di que-
sti Paesi, poicheÂ occorre sapere che la chiusura ai prodotti ha come con-
seguenza inevitabile un incremento dei fenomeni immigrativi.

Con riferimento all'agricoltura, sottolinea come i processi di libera-
lizzazione siano da perseguire e che da questo non puoÁ che derivare anche
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una minore utilizzazione dei sussidi e delle agevolazioni. All'interno di
tale tendenza, peroÁ, occorre realizzare una maggiore tutela dei prodotti
mediterranei rispetto a quelli continentali e garantire la qualitaÁ dei pro-
dotti. Quanto ai cibi transgenici, eÁ dell'opinione che la valutazione sulla
loro commerciabilitaÁ debba essere innanzitutto tecnico-scientifica. In rela-
zione ai tempi medio-lunghi che per esigenze di sperimentazione tale va-
lutazione puoÁ comportare, eÁ ipotizzabile l'adozione immediata di misure
di trasparenza, come quelle concernenti la etichettatura dei prodotti, e di
indennizzo per blocchi produttivi derivanti dall'adozione di criteri cautela-
tivi.

Ritiene, infine, che la riforma dell'OMC dovrebbe essere finalizzata a
una maggiore trasparenza e tempestivitaÁ delle decisioni, da realizzarsi an-
che attraverso una maggiore partecipazione dei rappresentanti delle pub-
bliche opinioni nelle sedi decisionali. In tale contesto, eÁ auspicabile l'isti-
tuzione di una assemblea parlamentare dell'OMC, sul modello di quanto
giaÁ previsto nell'ambito di altre organizzazioni internazionali.

Il presidente MIGONE ringrazia il ministro Fassino per il suo inter-
vento e dichiara chiusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16,45.
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COMMISSIONI 7ã e 12ã RIUNITE

7ã (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo
e sport)

12ã (Igiene e sanitaÁ)

MERCOLEDIÁ 15 DICEMBRE 1999

7ã Seduta

Presidenza del Presidente della 12ã Commissione
CARELLA

Intervengono i sottosegretari di Stato per la sanitaÁ Bettoni Brandani
e per l'universitaÁ e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 14,50.

Il presidente CARELLA, constatata l'assenza del prescritto numero
legale, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame del provve-
dimento in titolo alla seduta giaÁ convocata per domani alle ore 14.

La seduta termina alle ore 14,55.
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A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ã)

MERCOLEDIÁ 15 DICEMBRE 1999

478ã Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MARCHETTI

indi del Presidente
VILLONE

Intervengono il ministro per le riforme istituzionali Maccanico e il

sottosegretario di Stato per l'interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(4368) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ± Disposizioni concernenti l'ele-
zione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano, approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in

un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del consiglio regio-

nale della Sardegna, di un disegno di legge d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana

e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri, Zeller ed altri;

Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino

ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri;

Garra ed altri; Prestamburgo ed altri

(1392) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ± CADDEO ed altri. ± Modifiche
alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) in
tema di forma di governo e di riduzione del numero dei consiglieri regionali

(2690) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ± ANDREOLLI ed altri. ± Modifica
al testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670

(3163) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ± CONSIGLIO REGIONALE
DELLA SARDEGNA. ± Autonomia statutaria della regione Sardegna in materia di
forma di governo

± e dei voti regionali n. 104, n. 115, n. 146, n. 168, n. 169, n. 170, n. 179, n. 203,

n. 206, n. 207 e n. 208 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
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Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 14 dicembre.

Il senatore GUBERT, ricordata la propria avversione a sistemi di in-
vestitura diretta degli esecutivi che, a suo avviso, riducono gli spazi di de-
mocrazia nelle istituzioni, si sofferma in particolare su quanto previsto
dall'articolo 4 del disegno di legge n. 4368.

Si tratta di una normativa che incide non solo sulle modalitaÁ di ele-
zione dei Presidenti degli esecutivi, ma anche ± piuÁ in generale ± sull'in-
tero assetto istituzionale del Trentino-Alto Adige, introducendo specifiche
previsioni a tutela del gruppo linguistico ladino ed anche dei mocheni e
dei cimbri; a quest'ultimo riguardo segnala che il riferimento all'etnõÁa
dei cimbri risulta storicamente scorretto e non meritevole, dunque, di es-
sere inserito in un testo legislativo. Critica, quindi, l'estensione in via tran-
sitoria della normativa sulla elezione diretta dei presidenti delle regioni a
statuto ordinario, alla elezione del presidente della provincia di Trento. Si
tratta di una lesione grave del principio di autonomia, sulla quale giaÁ si
sono pronunciati negativamente la Commissione parlamentare per le que-
stioni regionali e gli stessi organi della provincia di Trento.

PiuÁ in generale ritiene discutibile l'impianto stesso della modifica che
si intende introdurre allo statuto del Trentino-Alto Adige, che modifica a
sua volta l'attuale equilibrio tra le attribuzioni della regione e delle due
province autonome quale discende dalla complessa attuazione del trattato
De Gasperi-Gruber. In particolare, viene sottratto alla regione il nucleo
centrale delle attribuzioni ordinamentali, la materia elettorale, senza preve-
dere alcun sostanziale riequilibrio rispetto alle funzioni, giaÁ molto ampie,
delle province autonome. Si finisce quindi per svuotare di ogni concreta
attribuzione l'unico organo rappresentativo della comunitaÁ regionale del
Trentino-Alto Adige, che ha antiche radici sociali e culturali. Si produr-
rebbe, inoltre, l'effetto di accentuare l'isolamento della minoranza italiana
nella provincia di Bolzano noncheÂ della minoranza ladina, che essendo
stanziata in entrambe le province, sarebbe ulteriormente danneggiata dalle
minori attribuzioni delle istituzioni regionali. Quest'ultimo obiettivo eÁ
stato coerentemente perseguito dalla SuÈdtiroler Volkspartei, in particolare
nel corso dei lavori della Commissione parlamentare per le riforme costi-
tuzionali ove fu avanzata, da quella forza politica, la proposta di costituire
in regioni autonome le due province di Trento e di Bolzano. La novitaÁ che
il provvedimento in esame registra eÁ l'orientamento manifestato dalle
forze della sinistra trentina che, volendo modificare l'ordinamento provin-
ciale per garantire una maggiore stabilitaÁ di governo, ipotizzano la possi-
bilitaÁ di conferire alla regione un ruolo nuovo, attribuendole altre compe-
tenze. Ritiene quest'ultimo proposito illusorio e privo di concreto fonda-
mento poicheÂ, a suo avviso, la SVP ± partito di maggioranza nella provin-
cia di Bolzano ± non accetteraÁ mai che le province autonome trasferiscano
funzioni proprie alla regione. Alla luce di queste considerazioni concorda
con la proposta, avanzata nella seduta di ieri, di stralciare dal disegno di
legge in esame l'articolo 4 o, in subordine, di prevedere la elezione di-
retta, da parte di un corpo elettorale regionale e unitario, dei componenti



15 Dicembre 1999 1ã Commissione± 15 ±

del consiglio regionale, cosõÁ da garantire ad esso un radicamento auto-
nomo che ne permetterebbe in futuro l'estensione delle funzioni.

Si sofferma quindi sulle disposizioni, inserite dalla Camera dei depu-
tati, dirette a garantire un'autonoma rappresentanza al gruppo ladino. In
proposito dichiara di non condividerne l'impianto, che del tutto impropria-
mente e in difformitaÁ dai principi vigenti in materia nell'ordinamento re-
gionale, delimita il territorio di insediamento della stessa minoranza la-
dina, discriminando da un lato i non ladini che abitano nell'area interes-
sata (la Val di Fassa) e, dall'altro, i ladini non residenti in quei territori.

Auspica, quindi, che l'intera materia contenuta nell'articolo 4 sia og-
getto di una piuÁ approfondita riflessione, non essendovi in proposito al-
cuna urgenza di provvedere.

Il senatore PINGGERA propugna invece una sollecita definizione del
disegno di legge n. 4368 nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parla-
mento, che fornisce a suo avviso un'adeguata tutela del gruppo ladino re-
sidente nella provincia di Trento, dopo un'attesa protratta da un cinquan-
tennio di una disciplina che ne garantisca la rappresentanza secondo gli
impegni contenuti nel patto De Gasperi-Gruber.

A una obiezione del senatore ANDREOLLI, il quale ricorda che il
Trattato non si occupa dei territori ricompresi nella provincia di Trento,
il senatore PINGGERA, riprendendo la sua esposizione, nega la validitaÁ
di una simile interpretazione, ribadisce l'urgenza di assicurare un'adeguata
rappresentanza al gruppo ladino negli organi rappresentativi e di governo.
Quanto al merito dell'articolo 4 del disegno di legge n. 4368, ritiene che
esso mantenga sostanzialmente l'equilibrio fra le istituzioni del Trentino-
Alto Adige. In particolare, il sistema elettorale previsto nelle disposizioni
transitorie perfeziona la normativa vigente, che giaÁ distingue nettamente le
discipline per la elezione degli organi rappresentativi delle due province
autonome, con un sistema capace di assicurare un'adeguata stabilitaÁ degli
esecutivi provinciali.

PiuÁ in generale il provvedimento in esame persegue il condivisibile
obiettivo di adeguare il sistema di investitura degli esecutivi delle regioni
a statuto speciale e delle province autonome al sistema, recentemente ri-
formato, di elezione dei presidenti delle giunte delle regioni a statuto or-
dinario.

Pur non volendo assumere un atteggiamento pregiudizialmente con-
trario a introdurre modifiche nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parla-
mento, teme che queste potrebbero ritardare oltre misura l'iter del provve-
dimento, cosõÁ da renderne impossibile l'applicazione per le prossime sca-
denze elettorali.

A fronte dei timori di lesioni all'autonomia normativa della provincia
di Trento in materia elettorale, inoltre, osserva che il consiglio provinciale
potraÁ ± data la lontananza nel tempo delle relative scadenze elettorali ±
approvare una nuova normativa in materia, evitando cosõÁ di dover appli-
care la disciplina contenuta nelle disposizioni transitorie.
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Interviene quindi il senatore ROTELLI, secondo il quale il disegno di
legge n. 4368 prevedendo singole e distinte modifiche agli ordinamenti
delle regioni a statuto speciale, finisce per accentuarne la peculiaritaÁ. Si
sofferma quindi su una serie di discutibili formulazioni dei titoli e delle
disposizioni dei singoli articoli. In particolare ricorda che si dovrebbe
fare riferimento alla «regione Sicilia» e non giaÁ, come nell'articolo 1,
alla «regione siciliana». Inoltre segnala che l'articolo 2, l'articolo 3 e l'ar-
ticolo 4 non qualificano, rispettivamente, la Val d'Aosta, la Sardegna e il
Trentino-Alto Adige come regioni, qualifica che invece eÁ riservata dall'ar-
ticolo 5 al Friuli-Venezia Giulia. Segnala inoltre che nell'intero disegno di
legge si fa riferimento al «presidente della regione», utilizzando una deno-
minazione che egli avrebbe preferito anche per le regioni a statuto ordina-
rio, per le quali invece si continua a definire l'organo, anche dopo la re-
cente riforma, come Presidente della Giunta regionale, con evidente
incongruenza.

Ribadisce quindi la propria opposizione a inserire in testi normativi
alcune definizioni, come «forma di governo», di origine e uso eminente-
mente dottrinale. Ritiene poi, a differenza di quanto si ricava dal testo in
esame, che le modalitaÁ di elezione del vertice dell'esecutivo non qualifi-
chi, necessariamente, la forma di governo. A questo proposito, osserva che
il cosiddetto «governo di legislatura», sistema previsto per le regioni a sta-
tuto ordinario (del quale il disegno di legge in titolo prevede l'applica-
zione in via transitoria anche ad alcune regioni speciali e province auto-
nome), non realizza di per seÂ un'efficace stabilitaÁ dell'azione degli esecu-
tivi che ne assicuri la capacitaÁ di gestire con coerenza le politiche pubbli-
che: per non incorrere nel rischio di un automatico scioglimento le assem-
blee rappresentative possono infatti mantenere in carica esecutivi ineffi-
cienti.

Il presidente VILLONE a questo proposito rileva che nessuna norma
giuridica puoÁ garantire l'efficacia e la coerenza nella gestione delle poli-
tiche pubbliche. A questo rilievo il senatore ROTELLI replica che in un
sistema bipolare come anche in un sistema presidenziale tale coerenza
sia sempre assicurata. A un ulteriore rilievo del presidente VILLONE, il
quale ricorda che l'esperienza statunitense smentisce tale ultima afferma-
zione, il senatore ROTELLI risponde che negli Stati Uniti la coerenza
nella gestione delle politiche pubbliche eÁ assicurata nel caso di conver-
genza del Presidente e della maggioranza del Congresso.

Riprendendo la sua esposizione, il senatore ROTELLI, ritiene che nel
provvedimento in esame possano essere inserite disposizioni riguardanti
tutte le regioni, e non solo quelle a statuto speciale. In particolare, osserva
che un'efficace trasformazione in senso federale dell'organizzazione della
Repubblica potrebbe essere realizzata prevedendo che ciascuna regione
(ordinaria o a statuto speciale) possa richiedere il trasferimento di tutte
le competenze che ritenga di poter efficacemente svolgere. Una tale pre-
visione, se presenta problemi di finanza pubblica, sarebbe tuttavia, a suo
avviso giuridicamente ineccepibile e perfettamente praticabile.
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Ricorda quindi, criticamente, talune caratteristiche delle regioni a sta-
tuto speciale ± come il loro carattere accentrato e profondamente discrimi-
natorio delle autonomie municipali ± del quale non auspica l'estensione
alle regioni a statuto ordinario, mentre invece ritiene opportuno rendere
omogenea, per tutte le regioni, la qualifica del vertice dell'esecutivo, quale
Presidente della regione, come previsto dal provvedimento in esame per le
sole regioni a statuto speciale. Ritiene quindi, in conclusione, che con op-
portune modifiche il disegno di legge in titolo possa essere l'occasione per
garantire piuÁ uniformi condizioni di autonomia a tutte le regioni italiane.

Il seguito dell'esame eÁ quindi rinviato.

(4097) LA LOGGIA e altri. ± Istituzione dell'agente di quartiere, fatto proprio dal

Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento, rinviato in

Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 14 dicembre 1999

(Esame e rinvio)

Il presidente VILLONE, ricordato che l'Assemblea, nella seduta po-
meridiana di ieri ha rinviato in Commissione l'esame del disegno di legge
in titolo, si sofferma sull'emendamento 1.3 presentato dal senatore Rotelli
e giaÁ discusso in Aula, che investe la materia dell'ordinamento della po-
lizia locale, sulla quale eÁ in corso di esame, presso l'altro ramo del Par-
lamento, un provvedimento che ne prevede il complessivo riordino.

Il senatore ROTELLI ricorda che il citato emendamento era giaÁ stato
presentato in Commissione, ma il presidente VILLONE rileva che quell'e-
mendamento, come ogni altro, non fu esaminato dalla Commissione. Si
tratta di un'iniziativa che considera opportuna nel merito: tuttavia, un
provvedimento su oggetto strettamente connesso all'esame dell'altro
ramo del Parlamento potrebbe determinare la necessitaÁ di attivare la pro-
cedura di intesa tra i Presidenti delle due Camere, per definire una prioritaÁ
di trattazione.

Il senatore ROTELLI illustra quindi il proprio emendamento, che si
fa carico della esigenza di provvedere a un coordinamento tra l'agente
di quartiere, la cui istituzione eÁ prevista dall'iniziativa in titolo, e l'azione
della polizia locale; un coordinamento da realizzare necessariamente, se-
condo il principio generale fissato dall'articolo 124 della Costituzione.
Previsione quest'ultima troppo spesso rimasta inattuata.

Ritiene quindi che non vi sia alcuna sovrapposizione tra l'iniziativa
in titolo e quella richiamata dal Presidente, pendente presso l'altro ramo
del Parlamento.

Il presidente VILLONE ricorda quindi che la maggioranza e il Go-
verno si sono espressi, in Commissione e in Aula, nel senso della inoppor-
tunitaÁ di intervenire con un provvedimento normativo di rango primario
sulla materia della organizzazione territoriale delle forze di polizia; mentre
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ampiamente condivisa eÁ l'esigenza di realizzare un piuÁ efficace radica-
mento territoriale delle forze di polizia.

Il senatore ROTELLI ribadisce comunque, a nome della sua parte po-
litica, la opportunitaÁ che l'Assemblea sia chiamata a pronunciarsi sulla
materia oggetto del provvedimento in titolo.

Dopo alcune richieste di chiarimento del senatore BESOSTRI e del
senatore TIRELLI, il presidente VILLONE e il sottosegretario VIGNERI
precisano che presso l'altro ramo del Parlamento eÁ sostanzialmente com-
piuta la fase referente del provvedimento relativo all'ordinamento della
polizia locale.

Il seguito dell'esame eÁ quindi rinviato.

(4014) Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di
riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie

(1388-ter) Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di

funzioni di comuni e province, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21

gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa

governativa

(3295) DEBENEDETTI. ± Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali,

per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale

(3448) MAGNALBOÁ e PASQUALI. ± Riforma dei servizi pubblici economici locali, di

cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 1

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, con l'illu-
strazione e la votazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge
n. 4014, assunto dalla Commissione come testo base.

Il relatore PARDINI illustra l'emendamento 1.800 volto a garantire la
possibilitaÁ della costituzione di autoritaÁ indipendenti regionali per la rego-
lazione dei servizi pubblici locali. Ritiene infatti necessario che un sog-
getto terzo controlli la regolaritaÁ della gestione di tali servizi noncheÂ i rap-
porti tra gli enti locali e i soggetti affidatari.

Il presidente VILLONE considera la materia oggetto dell'emenda-
mento meritevole di un'ulteriore riflessione; rileva, infatti, che un'unica
autoritaÁ difficilmente puoÁ avere le competenze per controllare una plura-
litaÁ differenziata di servizi. In secondo luogo la proposta avanzata dal re-
latore non chiarisce, a suo avviso, quali siano i rapporti tra le autoritaÁ re-
gionali e l'ente locale, neÂ i rapporti tra queste autoritaÁ e le autoritaÁ di
regolazione nazionali. Infine non si comprende quale sia l'oggetto del con-
trollo.
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Il sottosegretario VIGNERI ritiene che l'emendamento 1.800 pro-
spetti una soluzione, circa la attivitaÁ di regolazione dei servizi pubblici lo-
cali, radicalmente diversa da quella proposta con il provvedimento in
esame. Si prevede, infatti, un complessivo trasferimento della materia al
legislatore regionale, e cioÁ appare incongruo al quadro costituzionale vi-
gente.

Concorda con quest'ultima osservazione il senatore PASTORE, che
rileva inoltre il carattere locale e non regionale dei servizi oggetto del
provvedimento in titolo. Non ritiene, quindi, che le regioni possano svol-
gere alcuna significativa funzione in materia. Considerando il comma 8
del nuovo articolo 22 della legge n. 142, ritiene inopportuno fare riferi-
mento alla legge n. 481 mentre considera piuÁ congruo limitarsi a un gene-
rico rinvio alla legge. Il provvedimento in esame, infatti, intende fornire
una disciplina generale della materia, mentre questo carattere di generalitaÁ
potrebbe essere vanificato da puntuali riferimenti a normative vigenti. Co-
glie l'occasione per richiamare l'attenzione della Commissione sulla
nuova disciplina dell'istituto della conferenza di servizi recata dal disegno
di legge n. 4375 all'esame della Commissione. Anche in questo caso, nel-
l'introdurre modifiche a una legge ordinamentale, quale la n. 241 del
1990, si prevede, del tutto inopportunamente, una serie di puntuali rinvii
a leggi di settore.

Dopo che il presidente VILLONE ha dichiarato di associarsi a que-
st'ultimo rilievo prende la parola il senatore BESOSTRI, che concorda
con le osservazioni della rappresentante del Governo: la materia delle
autoritaÁ di regolazione, infatti, si inquadra con difficoltaÁ nell'ordinamento
costituzionale: creerebbe numerosi problemi, in particolare, un mero rinvio
alla potestaÁ legislativa regionale per la istituzione di nuove autoritaÁ, in as-
senza di una precisa definizione di principi e criteri da parte della legge
statale. Propone quindi che l'emendamento del relatore venga riformulato.

Il senatore ANDREOLLI ritiene invece che la proposta del relatore
ponga un problema reale. Le autoritaÁ nazionali di regolazione, infatti,
non sono in grado di esercitare un controllo sulla gestione dei servizi pub-
blici locali. In alternativa alla proposta avanzata dal relatore, si potrebbe
prevedere, a suo avviso, un'articolazione territoriale delle autoritaÁ di rego-
lazione nazionale. Concorda, pertanto, con la proposta da ultimo avanzata
dal relatore, che afferma la necessitaÁ di prevedere un articolato sistema di
controllo sui servizi pubblici locali.

Il sottosegretario VIGNERI, ritenendo meritevole di un'ulteriore ri-
flessione il problema dell'articolazione territoriale delle autoritaÁ di con-
trollo, ritiene comunque che dal dibattito sia emerso un orientamento
nel senso di eliminare dal testo del provvedimento in esame il riferimento
puntuale alla legge n. 481 del 1995. Suggerisce conseguentemente al rela-
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tore di riformulare l'emendamento 1.800, in modo da eliminare quel rife-
rimento dal comma 8 del nuovo articolo 22 della legge n. 142.

Il relatore PARDINI aderisce a tale richiesta e riformula in un nuovo
testo l'emendamento 1.800 che, posto ai voti, risulta approvato dalla Com-
missione. Si dichiara quindi disponibile a riformulare anche l'emenda-
mento 1.700 (nuovo testo) in modo da comprendere quanto previsto dal
subemendamento 1.700/1.

Dopo che il senatore GRILLO ha ricordato l'intento del subemenda-
mento 1.700/1, il sottosegretario VIGNERI si dichiara disponibile ad ac-
cettare l'emendamento 1.700 (nuovo testo), trattandosi di una previsione
diretta a rendere applicabili alle societaÁ che gestiscono i servizi locali le
sole disposizioni relative alla finanza di progetto contenute nella piuÁ re-
cente legislazione. Ritiene invece che la riformulazione prospettata dal re-
latore potrebbe condurre ad un piuÁ ampio rinvio alle previsioni contenute
nell'articolo 37-quinquies come integrato dalla legge n. 415 del 1998, che
attengono alle caratteristiche dei bandi di gara e alle modalitaÁ di svolgi-
mento delle gare, materia riservata a una fonte regolamentare dal provve-
dimento in esame.

Il presidente VILLONE concorda con questi ultimi rilievi, mentre il
relatore PARDINI ribadisce l'intento della formulazione originaria dell'e-
mendamento 1.700 (nuovo testo).

Il senatore PASTORE ritiene meritevoli di attenzione i rilievi avan-
zati dal rappresentante del Governo. Reputa infatti inopportuno irrigidire
la disciplina delle gare e dei bandi giustamente oggetto, nel provvedi-
mento in esame, di una normativa regolamentare per la quale si potrebbe
comunque prevedere la necessitaÁ di conformarsi ai principi fissati dalla le-
gislazione generale in materia di appalti pubblici.

Il seguito dell'esame eÁ quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.
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EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 4097

Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. La Repubblica attua nei servizi civili e militari che dipendono
dallo Stato il piuÁ ampio decentramento amministrativo, secondo l'articolo
5 della Costituzione, e adegua la sua legislazione alle esigenze del decen-
tramento.

2. Costituisce principio fondamentale delle leggi dello Stato, ai sensi
dell'articolo 117 della Costituzione, per l'esercizio della potestaÁ legislativa
delle regioni in materia di polizia locale urbana e rurale, l'insediamento
sul territorio di vigili di quartiere.

3. Nei comuni, che ai sensi della legislazione comunale provinciale
vigente, abbiano istituito o istituiscano i consigli circoscrizionali, eÁ dispo-
sta la costituzione di vigili di quartiere.

4. Nelle circoscrizioni, di cui al comma precedente, sono costituiti
presidi formati da agenti della polizia di Stato o dall'Arma dei Carabineri
per deliberazione del comitato provinciale per la sicurezza».

1.3 Rotelli
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4014

Art. 1.

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 8, dopo le parole: «14
novembre 1995, n. 481», aggiungere le seguenti: «o da leggi regionali che
prevedano l'istituzione di un'unica AutoritaÁ regionale indipendente per
tutti i servizi pubblici locali».

1.800 Il Relatore

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 8, sopprimere le pa-
role: «14 novembre 1995, n. 481».

1.800 (nuovo testo) Il Relatore

All'emendamento 1.700, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; si
applicano, inoltre, le disposizioni di cui al comma 1-bis dello stesso arti-
colo 37-quinquies».

1.700/1 Grillo

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 12, aggiungere, in fine,
il seguente periodo: «A tutte le societaÁ che gestiscono i servizi locali di
cui al comma 2 si applicano le disposizioni sulla finanza di progetto recate
dagli articoli 37-quinquies e seguenti e, in quanto compatibili, dall'articolo
19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed in-
tegrazioni».

1.700 (nuovo testo) Il Relatore
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G I U S T I Z I A (2ã)

MERCOLEDIÁ 15 DICEMBRE 1999

518ã Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE DELIBERANTE

(4060) Deputati MANTOVANO ed altri. ± Istituzione del Fondo di rotazione per la soli-
darietaÁ alle vittime dei reati di tipo mafioso, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende il seguito della discussione, sospesa nella seduta pomeri-
diana di ieri, a partire dall'emendamento 3.1.

Il presidente PINTO ricorda che, nella stessa seduta di ieri, il Go-
verno si era riservato di far conoscere la propria posizione rispetto all'e-
mendamento 9.0.1: a tale proposito, daÁ, quindi, la parola al sottosegretario
Ayala.

Il sottosegretario AYALA, a nome del Governo, ritira l'emendamento
9.0.1. Esprime, quindi, parere contrario sull'emendamento 3.1.

Il senatore GRECO invita all'approvazione dell'emendamento ± cui
aveva aggiunto la firma nella precedente seduta ± sottolineandone lo
scopo, mirato a far sõÁ che, dovendosi prescegliere l'istituendo Commissa-
rio per il coordinamento delle iniziative di solidarietaÁ per le vittime dei
reati di tipo mafioso tra il personale della pubblica Amministrazione della
carriera direttiva prefettizia, la platea dei nominabili, in quanto pubblici
dipendenti, garantisca una scelta affidabile e non personalizzata, evitando
quelle nomine effettuate al di fuori del personale di carriera che ± a suo
avviso ± si ispirano piuttosto a considerazioni prettamente politiche.
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Il senatore MILIO mantiene l'emendamento 3.1 e ribadisce che la
lotta contro la mafia eÁ un'esigenza condivisa da tutte le forze politiche,
non solo da quelle che se ne servono per accreditarsi politicamente su
questo specifico versante ed usano strumentalmente ogni occasione a
tale fine. Non vuole in alcun modo che la propria posizione sia interpre-
tata come un tentativo di ostacolare il varo del disegno di legge in titolo,
che eÁ certamente un importante passo in avanti, tuttavia ribadisce che l'e-
mendamento 3.1 eÁ perspicuamente rivolto a migliorare l'impianto e la tra-
sparenza del provvedimento.

Il senatore PERA aggiunge la firma all'emendamento 3.1.

Posto in votazione, l'emendamento 3.1 risulta respinto.

La Commissione approva, quindi, l'articolo 3.

Si passa all'articolo 4.

Il senatore GRECO ritira gli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.5.

Il senatore MILIO mantiene l'emendamento 4.3 e sottolinea che la
data del 30 settembre 1982, prescelta dal comma 1 dell'articolo 4 quale
limite temporale per il diritto di accesso al Fondo di rotazione per la so-
lidarietaÁ alle vittime dei reati di tipo mafioso, eÁ frutto di una scelta perso-
nalizzata a favore di soggetti chiaramente individuabili, noncheÂ fonte di
evidente discriminazione nei confronti di altre illustri e non dimenticate
vittime della mafia cadute in epoca precedente; menziona al riguardo
gli omicidi del dottor Pietro Scaglione e del suo autista e del dottor Boris
Giuliano.

Ritira, quindi, l'emendamento 4.4.

Per il relatore Antonino CARUSO l'articolo 4 del disegno di legge
risente di alcuni aspetti irrisolti, ove lo si ponga in collegamento con il
successivo articolo 6. Mentre l'articolo 4 introcude nella sostanza un trat-
tamento differenziato fra la posizione di chi ottiene l'accesso al Fondo in
quanto vi eÁ capienza di disponibilitaÁ finanziaria e chi, invece, pur essendo
titolare di pari diritto, si trova ad essere escluso da tale accesso, per mera
mancanza di disponibilitaÁ finanziaria, nell'articolo 6 la gestione delle do-
mande per l'accesso al Fondo non si ispira alla stessa logica. Ritiene, in
conclusione, che con il ritiro dell'emendamento 4.1 venga a mancare
una opportunitaÁ di coordinare il testo degli articoli menzionati.

Sull'emendamento 4.3 esprime, quindi, parere contrario, ravvisando
in tale proposta emendativa gli stessi limiti di «norma fotografia» che
esso vorrebbe eliminare dal testo, secondo quanto desumibile dalla prece-
dente illustrazione del senatore Milio.
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Il sottosegretario AYALA esprime parere contrario sull'emendamento
4.3 e specifica inoltre che la data del 30 settembre 1982 viene riferita nel
testo dell'articolo 4 alla data di adozione della sentenza definitiva di con-
danna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, di tal che
tale chiarimento dovrebbe smentire i timori espressi dal senatore Milio.

Seguono interventi dei senatori CALLEGARO, SCOPELLITI, del
sottosegretario AYALA e del relatore Antonino CARUSO, in merito ai la-
vori preparatori dell'articolo 4 presso l'altro ramo del Parlamento, avuto
riguardo all'introduzione della data del 30 settembre 1982.

Messo in votazione, eÁ quindi respinto l'emendamento 4.3.

L'articolo 4 eÁ quindi approvato nel suo complesso.

Senza discussione la Commissione approva l'articolo 5.

Si passa all'articolo 6.

Il senatore MILIO illustra l'emendamento 6.1 che intende porre rime-
dio a quello che egli ritiene il deprecabile fenomeno dei risarcimenti e
delle indennitaÁ concessi alle vittime della mafia, effettuati a pioggia a fa-
vore del medesimo soggetto da una pluralitaÁ di Amministrazioni pubbli-
che, oltre che dallo Stato, e che finiscono per ristorare piuÁ volte lo stesso
danno, solo per obbedire ad intenti meramente propagandistici.

Il relatore Antonino CARUSO esprime parere favorevole sull'emen-
damento 6.1.

Il sottosegretario AYALA esprime parere contrario.

Messo in votazione, eÁ respinto l'emendamento 6.1.

L'articolo 6 eÁ quindi approvato dalla Commissione.

Si passa all'articolo 7.

Il senatore GRECO ritira l'emendamento 7.1 rappresentando comun-
que, al Governo l'esigenza di tutelare le vittime dei fenomeni mafiosi me-
diante adeguati stanziamenti di bilancio.

Ritira, quindi, anche l'emendamento 7.3.

Il senatore MILIO illustra l'emendamento 7.2 che eÁ finalizzato ad
una piuÁ coordinata ed equilibrata distribuzione delle erogazioni a favore
delle vittime dei fenomeni mafiosi, sancendo l'obbligo delle regioni, a sta-
tuto sia ordinario che speciale, di inviare entro trenta giorni l'elenco dei
beneficiari.
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Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 7.2.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario.

Messo in votazione, l'emendamento 7.2 eÁ respinto.

L'articolo 7 risulta approvato dalla Commissione.

Senza discussione, con separate votazioni, sono poi approvati gli ar-
ticoli 8 e 9.

Il disegno di legge eÁ quindi approvato nel suo complesso, nel testo
trasmesso dalla Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 9,30.

519ã Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(4053) Antonino CARUSO ed altri. ± Modifica dell'articolo 656 del codice di procedura
penale

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 25 novembre
scorso.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti.

Prende la parola il senatore Antonino CARUSO il quale ricorda le
modifiche da lui proposte all'emendamento 1.1(Nuovo testo) nella seduta
pomeridiana di giovedõÁ 25 novembre 1999.

Il relatore RUSSO ritiene opportuno lasciare inalterato il testo dei ca-
poversi 8-bis e 8-ter dell'emendamento 1.1 (Nuovo testo) osservando, in
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particolare, come la previsione della possibilitaÁ di revoca del decreto di
sospensione dell'esecuzione configuri, nell'ambito del sistema, una vera
e propria clausola di salvaguardia che consente di tener conto delle speci-
ficitaÁ del caso concreto.

Il senatore Antonino CARUSO giudica convincenti le argomentazioni
del relatore Russo e ritira le sue precedenti proposte di modifica all'emen-
damento 1.1 (Nuovo testo). Aggiunge poi la sua firma all'emendamento
1.14, rifacendosi alle considerazioni da lui svolte in relazione a tale pro-
posta emendativa nel corso dell'ultima seduta e modificandola nel sube-
mendamento 1.1 (Nuovo testo)/100.

Prende quindi la parola il sottosegretario AYALA, il quale sottolinea
che l'emendamento 1.300, presentato dal Governo e successivamente riti-
rato, definiva le ipotesi in cui sarebbe stata esclusa l'applicabilitaÁ della
procedura di sospensione dell'esecuzione di cui all'articolo 656 del codice
di procedura penale in termini assai piuÁ circoscritti e rigorosi di quelli del
subemendamento 1.1(Nuovo testo)/100.

Il relatore RUSSO ribadisce le proprie perplessitaÁ sul contenuto del
subemendamento 1.1 (Nuovo testo)/100, rifacendosi alle considerazioni
giaÁ svolte nella seduta pomeridiana del 25 novembre scorso in merito al-
l'emendamento 1.14.

Interviene il senatore FASSONE, il quale osserva che la circostanza
che i soggetti presi in considerazione dal subemendamento 1.1 (Nuovo te-
sto)/100 possano trovarsi nelle condizioni per beneficiare della conces-
sione di una delle misure alternative alla detenzione previste dall'ordina-
mento penitenziario non puoÁ comunque ritenersi decisiva al fine di non
includerli fra quelli cui fa riferimento il capoverso 9 dell'emendamento
1.1 (Nuovo testo). Va infatti rilevato che anche i soggetti presi in consi-
derazione dalle lettere a) e b) del capoverso 9 possono, ricorrendo deter-
minati presupposti, accedere ai benefici previsti dall'ordinamento peniten-
ziario. D'altra parte, eÁ indubbio che la previsione di cui alla lettera c) del
subemendamento in questione impedirebbe l'applicazione della procedura
di sospensione dell'esecuzione di cui all'articolo 656 del codice di proce-
dura penale anche nei confronti di soggetti ± si pensi ad esempio ai tos-
sicodipendenti ± in riferimento ai quali la recidiva puoÁ non essere sintomo
di un'elevata pericolositaÁ e che, in concreto, spesso possono usufruire
delle predette misure alternative. Al contrario, la previsione della lettera
d) del subemendamento, facendo riferimento alle ipotesi del delinquente
abituale, professionale o per tendenza, prende in considerazione situazioni
che ben potrebbero essere ricomprese nell'elenco di cui al citato capo-
verso 9 essendo indubbiamente sintomatiche di una maggiore pericolositaÁ
e risultando altamente probabile che, in tali casi, gli interessati non sareb-
bero ammessi alle misure alternative alla detenzione.
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Il senatore Antonino CARUSO, pur comprendendo le argomentazioni
cui si sono rifatti i senatori Russo e Fassone, ritiene che la previsione di
cui alla lettera c) del subemendamento 1.1 (Nuovo testo)/100 sia non solo
condivisibile, ma consenta di porre rimedio ad uno degli aspetti piuÁ criti-
cabili dell'attuale articolo 656 del codice di procedura penale, rappresen-
tato proprio dal fatto che tale disposizione permette l'applicazione della
procedura di sospensione dell'ordine di carcerazione anche in ipotesi ±
come quelle di recidiva di cui all'articolo 99, terzo comma, del codice pe-
nale ± in cui eÁ estremamente facile che il soggetto in stato di libertaÁ com-
metta nuovi reati.

Il relatore RUSSO concorda con le considerazioni svolte dal senatore
Fassone ed esprime pertanto parere contrario sulla lettera c) del subemen-
damento 1.1. (Nuovo testo)/100 e parere favorevole sulla lettera d) dello
stesso subemendamento.

Modifica, poi, l'emendamento 1.1 (Nuovo testo), aggiungendo alla
fine del capoverso 8-bis il seguente periodo: «Se il tribunale di sorve-
glianza delibera di non concedere alcuno dei suddetti benefici, il pubblico
ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione della esecu-
zione».

Concorda il sottosegretario AYALA.

Il senatore FOLLIERI, a titolo personale, annuncia il voto contrario
sul subemendamento 1.1 (Nuovo testo)/100, giudicando non condivisibili
i contenuti sia della previsione di cui alla lettera c) sia quelli di cui alla
lettera d).

Su proposta del presidente PINTO, si conviene di procedere alla vo-
tazione per parti separate del subemendamento 1.1(Nuovo testo)/100 nel
senso di porre in votazione prima la parte del subemendamento fino
alle parole «del codice penale» e quindi la restante parte del subemenda-
mento.

Il senatore GRECO annuncia il voto contrario sulla prima parte del
subemendamento 1.1(Nuovo testo)/100, mentre annuncia il voto favore-
vole sulla seconda parte di tale proposta emendativa. Preannuncia poi la
sua astensione sull'emendamento 1.1 (Nuovo testo), pur condividendo
nel merito le previsioni di cui al capoverso 5 dello stesso emendamento.

La senatrice SCOPELLITI annuncia il voto contrario su entrambe le
parti del subemendamento 1.1(Nuovo testo)/100.

Dopo che il presidente PINTO ha accertato la sussistenza del numero
legale, posta ai voti eÁ respinta la prima parte del subemendamento 1.1
(Nuovo testo)/100.
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Posta ai voti, eÁ approvata la seconda parte del subemendamento 1.1
(Nuovo testo)/100.

Posto ai voti eÁ approvato l'emendamento 1.1 (Nuovo testo), come
modificato.

Risultano conseguentemente preclusi i restanti emendamenti riferiti
all'articolo 1 del disegno di legge.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.0.1, giaÁ illustrato nel corso
della precedente discussione.

Il relatore RUSSO e il sottosegretario AYALA esprimono perplessitaÁ

Il senatore Antonino CARUSO suggerisce alcuni miglioramenti for-
mali all'emendamento.

Il senatore BUCCIERO rileva che alcuni Stati potrebbero non avere
rappresentanze diplomatiche nel nostro paese.

La senatrice SCOPELLITI ribadisce che il suo emendamento intende
affrontare un problema reale che puoÁ interessare una larga maggioranza di
cittadini extracomunitari presenti sul territorio.

Il senatore MELONI esprime perplessitaÁ e ritiene opportuno, prima di
procedere, verificare se vi sia un obbligo dello Stato italiano di comuni-
care le sentenze di condanna nei confronti dei non cittadini ai rispettivi
paesi di appartenenza.

Il senatore SENESE ritiene condivisibile la finalitaÁ dell'emendamento
1.0.1 il quale con alcuni ritocchi ± in particolare si potrebbe rispettare il
diritto alla riservatezza dello straniero stabilendo che la notifica avvenga
in plico chiuso ± appare meritevole di considerazione.

Il senatore BUCCIERO puntualizza che l'emendamento pone oneri a
carico delle autoritaÁ diplomatiche e si chiede se cioÁ sia compatibile con
l'applicabilitaÁ della rispettiva legislazione.

Il relatore RUSSO ritiene che il testo dell'emendamento potrebbe es-
sere oggetto di alcune modifiche, che enuncia brevemente, e, comunque,
dichiara che non voteraÁ a favore dello stesso.

Il senatore CORTELLONI preannuncia la propria astensione.

Il senatore FASSONE esprime serie perplessitaÁ sugli effetti dell'e-
mendamento, anche se venisse riformulato nei termini emersi, convinto
che esso determineraÁ un meccanismo destinato a creare notevoli complica-
zioni.
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Il senatore CALLEGARO preannunzia il suo voto contrario.

Il senatore GRECO preannunzia la sua astensione.

Il relatore RUSSO propone una riformulazione dell'emendamento
1.0.1 diretta a collocare la modifica proposta nell'articolo 159 del codice
di procedura penale, con alcune modifiche di coordinamento rispetto al te-
sto iniziale.

La senatrice SCOPELLITI riformula l'emendamento 1.0.1 nell'emen-
damento 1.0.1 (Nuovo testo), seguendo le indicazioni del relatore Russo.

Il senatore BUCCIERO annuncia il voto contrario.

L'emendamento 1.0.1 (Nuovo testo), messo in votazione risulta ap-
provato.

Si passa, quindi, al conferimento del mandato al relatore.

La senatrice SCOPELLITI dichiara che il provvedimento varato dalla
Commissione invia un segnale sbagliato al mondo carcerario, rendendo
certamente piuÁ difficile l'applicazione della legge «Simeone» e snaturan-
done la sostanza.

Il senatore Antonino CARUSO esprime, a titolo personale, condivi-
sione rispetto al provvedimento, ribadendo che il disegno di legge in ti-
tolo, da lui presentato, poi modificato dalla Commissione, eÁ comunque
stato sottoposto all'esame del Senato con pacata e completa obiettivitaÁ
senza che vi fosse l'intendimento di cavalcare fenomeni di reazione col-
lettiva sulla questione della sicurezza.

Il relatore RUSSO richiama l'attenzione della Commissione sulla non
condivisibilitaÁ delle critiche espresse dalla senatrice Scopelliti in merito
agli effetti della modifica alla legge «Simeone» appena votata dalla Com-
missione: al contrario, si tratta di un provvedimento che merita consenso e
approvazione.

Il senatore BUCCIERO annuncia il voto favorevole a nome del
Gruppo di Alleanza Nazionale.

La Commissione conferisce, quindi, mandato al relatore a riferire nei
termini emersi dal dibattito, autorizzandolo a richiedere all'Assemblea lo
svolgimento della relazione orale, noncheÂ ad apportare le modifiche di
coordinamento di carattere formale che si rendessero eventualmente neces-
sarie.

La seduta termina alle ore 16,30.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 4060

Al comma 1, sostituire le parole: «anche al di fuori del personale
della pubblica amministrazione, tra persone di comprovata esperienza nel-
l'attivitaÁ di solidarietaÁ alle vittime dei reati di tipo mafioso» con le altre:

«tra il personale della pubblica amministrazione della carriera direttiva
prefettizia».

3.1 Milio

Art. 4.

Al comma 1, sopprimere le parole da: «entro i limiti...» sino a:
«dello stesso».

4.1 Greco

Al comma 1, sopprimere le parole: «successivamente alla data del 30
settembre 1982».

4.2 Greco

Al comma 1, sostituire le parole: «successivamente alla data del 30
settembre 1982» con le altre: «successivamente alla data del 1ë gennaio
1969».

4.3 Milio

Al comma 1, dopo le parole: «non patrimoniali» inserire le altre: «e
del danno biologico consistente nella perdita della vita del loro dante
causa».

4.4 Milio
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Al comma 2, sopprimere le parole: «entro i limiti delle disponibilitaÁ
finanziarie annuali dello stesso».

4.5 Greco

Art. 6.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) della inesistenza di precedente risarcimento del danno o
rimborso di spese a qualunque titolo da parte di altre amministrazioni pub-
bliche».

6.1 Milio

Art. 7.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

7.1 Greco

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) prevede l'obbligo delle regioni sia a statuto ordinario che
speciale di inviare entro trenta giorni elenco dei beneficiari degli esborsi
e dei risarcimenti effettuati per qualunque titolo per causale di cui all'og-
getto della presente legge».

7.2 Milio

Al comma 2, sostituire la parola: «quarantacinquesimo» con l'altra:

«sessantesimo».

7.3 Greco

Art. 8.

Al comma 2, sopprimere le parole da: «disponibili» sino alla fine

comma.

8.1 Greco
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Art. 9.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. EÁ istituito presso il Ministero dell'interno un Fondo per l'eroga-
zione, nei limiti delle disponibilitaÁ, di contributi destinati al finanzia-
mento, anche parziale, di progetti relativi alla gestione a fini istituzionali,
sociali o di interesse pubblico degli immobili confiscati ai sensi della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni,
dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 12-sexies, commi 1 e 2
del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306 convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 e alla gestione delle aziende confiscate
in base alle norme citate, noncheÂ relativi a specifiche attivitaÁ di:

e) risanamento di quartieri urbani degradati;
f) prevenzione e recupero di condizioni di disagio e di emargina-

zione;
g) intervento nelle scuole per corsi di educazione alla legalitaÁ;
h) promozione di cultura imprenditoriale e di lavoro autonomo e di

attivitaÁ imprenditoriale per giovani disoccupati.

2. Tale Fondo eÁ alimentato da:

a) un contributo dello Stato determinato secondo le modalitaÁ indi-
viduate dalla legge pari a lire 100 miliardi annui per gli esercizi finanziari
1998, 1999 e 2000;

b) una quota pari alla metaÁ dell'importo, per ciascun anno, delle
somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.575
e successive modifiche ed integrazioni, noncheÂ una quota pari a due terzi
dell'importo del ricavato, per ciascun anno, dalle vendite disposte a norma
dell'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto
dall'articolo 3 della legge 7 marzo 1996, n. 109, relative ai beni mobili,
immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della citata
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche ed integrazioni,
noncheÂ dalle somme ricavate dalla vendita dei titoli e dal recupero dei cre-
diti personali e dei proventi derivanti dall'affitto e dalla liquidazione dei
beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge 31 mag-
gio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Possono presentare i progetti e relative richieste di contributo di
cui al comma 1:

a) gli amministratori dei beni aziendali confiscati;
b) i comuni ove sono siti gli immobili;
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c) le comunitaÁ, gli enti, le organizzazioni di volontariato di cui alla
legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, le cooperative
sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le comunitaÁ terapeutiche
e i centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico ap-
provato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, e le associazioni sociali che dimostrino di aver svolto attivitaÁ pro-
pria nei due anni precedenti la richiesta.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
delle finanze, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programma-
zione economica, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'ar-
tigianato, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Mi-
nistro della pubblica istruzione, con il Ministro per la solidarietaÁ sociale,
con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dei beni culturali, con il
Ministro della giustizia e con il Ministro della sanitaÁ, sono adottate, entro
tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme regolamentari
sulle modalitaÁ di gestione del Fondo di cui al comma 1 del presente arti-
colo».

9.0.1 Il Governo
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4053

Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. L'articolo 656 del codice di procedura penale eÁ sostituito dal se-
guente:

«Art. 656. - (Esecuzione delle pene detentive). ± 1. Quando deve es-
sere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico mi-
nistero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non eÁ
detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine eÁ consegnata al-
l'interessato.

2. Se il condannato eÁ giaÁ detenuto, l'ordine di esecuzione eÁ comuni-
cato al Ministro della giustizia e notificato all'interessato.

3. L'ordine di esecuzione contiene le generalitaÁ della persona nei cui
confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla, l'impu-
tazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'e-
secuzione. L'ordine eÁ notificato al difensore del condannato.

4. L'ordine che dispone la carcerazione eÁ eseguito secondo le moda-
litaÁ previste dall'articolo 277.

5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore
pena, non eÁ superiore a tre anni ovvero a quattro anni nei casi di cui
agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il
pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende
l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono no-
tificati al condannato e al suo difensore, con l'avviso che, entro trenta
giorni dall'ultima notificazione puoÁ essere presentata istanza volta ad ot-
tenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di
cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975,
n. 354 e successive modificazioni e di cui all'articolo 94 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione
della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa
altresõÁ che, ove non sia presentata l'istanza, potraÁ essere disposta l'esecu-
zione immediata della pena.
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6. L'istanza deve essere presentata, dal condannato ovvero dal suo di-
fensore, al pubblico ministero, il quale la trasmette, senza ritardo, unita-
mente alla documentazione e al proprio parere, al tribunale di sorveglianza
competente, in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico mi-
nistero. Se l'istanza non eÁ corredata dalla documentazione prescritta o ne-
cessaria, questa puoÁ essere depositata nella cancelleria del tribunale di sor-
veglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'ar-
ticolo 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltaÁ del tribunale di
sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di
informazioni, o alla assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma
5. Il tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal rice-
vimento dell'istanza.

7. La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non puoÁ es-
sere disposta piuÁ di una volta, anche se il condannato ripropone nuova
istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla mede-
sima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecu-
zione della pena di cui all'articolo 90 del testo unico approvato con de-
creto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni.

8. Salva la disposizione del comma 8-bis, qualora l'istanza non sia
tempestivamente presentata o il tribunale di sorveglianza la dichiari inam-
missibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il
decreto di sospensione della esecuzione.

8-bis. Se la notificazione al condannato dell'avviso di cui al comma 5
eÁ stata eseguita nelle forme previste dal comma 1 dell'articolo 159 o dal
comma 4 dell'articolo 161, e non eÁ presentata tempestivamente l'istanza
di cui al comma 6, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato
di sorveglianza. Questi, disposte se del caso nuove ricerche ed assunte
eventuali informazioni, salvo che debba provvedere ai sensi del comma
8-ter sottopone gli atti al tribunale di sorveglianza, affincheÁ valuti se con-
cedere, d'ufficio, taluna delle misure alternative alla detenzione ovvero la
sospensione della esecuzione della pena di cui al comma 5.

8-ter. Il magistrato di sorveglianza, anche quando eÁ stata tempestiva-
mente presentata l'istanza di cui al comma 6, puoÁ disporre, su richiesta del
pubblico ministero, l'immediata revoca del decreto di sospensione della
esecuzione se il condannato si eÁ dato alla fuga o sussiste concreto pericolo
che si dia alla fuga ovvero se, sulla base di fatti e comportamenti specifici,
sussiste il concreto e attuale pericolo che egli commetta ulteriori reati.

9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non puoÁ essere
disposta:

a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis

della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna
da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel mo-
mento in cui la sentenza diviene definitiva.
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10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si
trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da ese-
guire, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcera-
zione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza percheÂ
provveda, senza formalitaÁ, all'eventuale applicazione della misura alterna-
tiva della detenzione domiciliare. Fino alla decisione del tribunale di sor-
veglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e
il tempo corrispondente eÁ considerato come pena espiata a tutti gli effetti.
Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975,
n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di
sorveglianza.

1.1 (Nuovo testo) Il Relatore

All'emendamento 1.1 (Nuovo testo) all'articolo 656, ivi richiamato,
al capoverso 9, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«c) nei confronti di coloro che si trovano nelle consizioni sogettive
previste dall'articolo 99, comma 3 del codice penale;

d) nei confronti di coloro che sono stati dichiarati delinquenti abi-
tuali, professionali o per tendenza».

1.1 (Nuovo testo)/100 Bucciero

Al comma 1, all'articolo 656 ivi richiamato, al capoverso 5, secondo
periodo, sostituire la parola: «notificati» con l'altra: «consegnati».

1.2 Scopelliti

Al comma 1, all'articolo 656 ivi richiamato, al capoverso 5, dopo la

parola: «condannato» aggiungere le altre: «ed al suo difensore».

1.3 Bucciero

Al comma 1, all'articolo 656 ivi richiamato, al capoverso 5, sosti-

tuire le parole da: «con l'avviso» a: «necessarie» con le altre: «e al
suo difensore, con l'avviso che, entro trenta giorni dall'ultima notifica-
zione, puoÁ essere presentata istanza».

1.4 Il Relatore
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Al comma 1, all'articolo 656 ivi richiamato, al capoverso 5, sosti-

tuire le parole: «egli, entro trenta giorni, puoÁ» con le altre: «, entro trenta
giorni dall'ultima notifica, il condannato stesso o il suo difensore munito
di procura speciale possono».

1.5 Bucciero

Al comma 1, all'articolo 656 ivi richiamato, al capoverso 5, ultimo

periodo, sostituire le parole da: «l'esecuzione della pena» alla fine, con
le seguenti: «potraÁ essere disposta l'escuzione immediata della pena».

1.6 Il Relatore

Al comma 1, all'articolo 656 ivi richiamato, al capoverso 6, dopo le

parole: «deve essere presentata» inserire una virgola e le parole seguenti:
«dal condannato ovvero dal suo difensore».

1.7 Il Relatore

Al comma 1, all'articolo 656 ivi richiamato, al capoverso 6, primo

periodo, sostituire le parole da: «la trasmette» a: «documentazione» con
le altre: «la trasmette, senza ritardo, unitamente alla documentazione e
al proprio parere».

1.8 Il Relatore

Al comma 1, all'articolo 656 ivi richiamato, al capoverso 6, dopo il

primo periodo, inserire le seguenti: «Se l'istanza non eÁ corredata dalla do-
cumentazione prescritta o necessaria, questa puoÁ essere depositata nella
cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima della
udienza fissata a norma dell'articolo 666 comma 3. Resta salva, in ogni
caso, la facoltaÁ del tribunale di procedere anche d'ufficio alla richiesta
di documenti o di informazioni od alla assunzione di prove a norma del-
l'articolo 666 comma 5».

1.9 Il Relatore
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Al comma 1, all'articolo 656 ivi richiamato sostituire il capoverso 8

con i seguenti:
«8. Salva la disposizione del comma 8-bis, qualora l'istanza non sia

tempestivamente presentata o il tribunale di sorveglianza la dichiari inam-
missibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il
decreto di sospensione della esecuzione.

8-bis. Se la notificazione dell'avviso di cui al comma 5 al condannato
eÁ stata eseguita nelle forme previste dal comma 1 dell'articolo 159 o dal
comma 4 dell'articolo 161, e non eÁ presentata tempestivamente l'istanza
di cui al comma 6, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato
di sorveglianza. Questi, disposte se del caso nuove ricerche ed assunte
eventuali informazioni, salvo che debba provvedere ai sensi del comma
8-ter, sottopone gli atti al tribunale di sorveglianza affincheÁ valuti se con-
cedere, d'ufficio, taluna delle misure alternative alla detenzione ovvero la
sospensione della esecuzione della pena di cui al comma 5.

8-ter. In ogni caso, ed anche quando sia stata tempestivamente pre-
sentata l'istanza di cui al comma 6, il magistrato di sorveglianza, su ri-
chiesta del pubblico ministero, dispone immediatamente la revoca del de-
creto di sospensione della esecuzione se il condannato si eÁ dato alla fuga o
sussiste concreto pericolo che si dia alla fuga, ovvero se, sulla base di fatti
e comportamenti specifici, sussiste il concreto e attuale pericolo che egli
commetta ulteriori reati».

1.10 Il Relatore

Al comma 1, all'articolo 656, ivi richiamato, sopprimere il capoverso

9.

1.11 Milio

Al comma 1, all'articolo 656, ivi richiamato, al capoverso 9, soppri-
mere la lettera c).

1.12 Scopelliti

Al comma 1, all'articolo 656, ivi richiamato, al capoverso 9, soppri-

mere la lettera c).

1.13 Il Relatore
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Al comma 1, all'articolo 656, ivi richiamato, al capoverso 9, sosti-

tuire la lettera «c» con le seguenti:

«c) nei confronti di coloro che si trovano nelle consizioni sogettive
previste dall'articolo 99, comma 3 del codice penale;

d) nei confronti di coloro che sono stati dichiarati delinquenti abi-
tuali, professionali o per tendenza».

1.14 Bucciero

L'articolo 1 eÁ sostituito dal seguente:

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 656 del codice di procedura penale)

1. L'articolo 656 del codice di procedura penale eÁ sostituito dal se-
guente:

"Art. 656. ± (Esecuzione delle pene detentive). ± 1. Quando deve es-
sere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico mi-
nistero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non eÁ
detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine eÁ consegnata al-
l'interessato.

2. Se il condannato eÁ giaÁ detenuto, l'ordine di esecuzione eÁ comuni-
cato al ministro della Giustizia e notificato all'interessato.

3. L'ordine di esecuzione contiene le generalitaÁ della persona nei cui
confronti deve essere eseguito e quant'altro valga ad identificarla, l'impu-
tazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'e-
secuzione. L'ordine eÁ notificato al difensore del condannato.

4. L'ordine che dispone la carcerazione eÁ eseguito secondo le moda-
litaÁ previste dall'articolo 277.

5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore
pena, non eÁ superiore a tre anni ovvero a quattro anni nei casi di cui
agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il
pubblico ministero, salvo quanto previsto dal comma 10, trasmette gli
atti al magistrato di sorveglianza individuato a norma dell'articolo 677
comma 2 con le proprie richieste.

6. Il magistrato di sorveglianza se ritiene, anche sulla base delle in-
formazioni eventualmente acquisite, che possa essere applicata una delle
misure alternative alla detenzione indicate dal comma 7, sospende l'esecu-
zione, altrimenti restituisce gli atti al pubblico ministero per l'esecuzione
immediata della sentenza.

7. Nel caso di sospensione dell'esecuzione il relativo decreto eÁ noti-
ficato al condannato con l'avviso che egli, entro trenta giorni, puoÁ presen-
tare istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessaria,
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volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla deten-
zione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50 comma 1 dcella legge 26 luglio
1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'ese-
cuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso
informa altresõÁ che, ove non sia presentata l'istanza, ovvero sia dichiarata
inammissibile o sia respinta, gli atti saranno restituiti al pubblico ministero
per l'immediata esecuzione della sentenza.

8. Nel caso di presentazione dell'istanza, il magistrato di sorveglianza
provvede senza formalitaÁ con ordinanza che eÁ comunicata al pubblico mi-
nistero e all'interessato. Contro il provvedimento possono proporre re-
clamo, entro dieci giorni dalla notifica, il pubblico ministero, il condan-
nato e il difensore. Il reclamo eÁ presentato nella cancelleria del magistrato
di sorveglianza e, unitamente agli atti, eÁ trasmesso, entro dieci giorni, al
tribunale di sorveglianza, che fissa apposita udienza. Si osservano le di-
sposizioni degli articoli 71 e seguenti della legge 26 luglio 1975,
n. 354, e successive modificazioni. Il magistrato di sorveglianza non fa
parte del collegio che decide sul reclamo avverso il provvedimento da
lui emesso.

9. Il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza dispone la
misura alternativa alla detenzione di cui sussistono le condizioni, eÁ imme-
diatamente esecutivo e contiene le prescrizioni e le modalitaÁ di controllo
necessarie a garantirne l'osservanza.

10. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non puoÁ essere
disposta:

a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis

della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

b) nei confronti di coloro che abbiano riportato, anche con piuÁ con-
danne, una pena detentiva complessivamente superiore a tre anni, per de-
litti non colposi commessi nei dieci anni antecedenti alla condanna da ese-
guire;

c) nei confronti di cloro che abbiano riportato, nei dieci anni ante-
cedenti alla condanna da eseguire, una o piuÁ condanne a pena detentiva,
per cui non sia stata concessa la sospensione condizionale ai sensi dell'ar-
ticolo 163 del codice penale, per i delitti commessi con violenza o minac-
cia alla persona o comunque con armi;

d) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna
da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere al momento
in cui la sentenza diviene definitiva;

e) nei confronti di cloro che hanno in corso di applicazione una
misura di sicurezza detentiva o la libertaÁ vigilata, ovvero la misura di pre-
venzione della sorveglianza semplice o con divieto od obbligo di sog-
giorno"».

1.300 Il Governo
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Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis. All'articolo 157 del codice di procedura penale, dopo
l'ultimo periodo del comma 8 aggiungere il seguente periodo: "Se l'inte-
ressato eÁ cittadino straniero, copia dell'atto eÁ depositato anche presso il
Consolato del paese di origine"».

1.0.1 Scopelliti

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis. All'articolo 159 del codice di procedura penale, al

comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Se l'interessato eÁ cit-
tadino straniero, l'autoritaÁ giudiziaria ordina altresõÁ che copia dell'atto sia
trasmessa in plico chiuso all'ambasciata o ad altra rappresentanza del
paese di origine in Italia, se esistente"».

1.0.1 (Nuovo testo) Scopelliti
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D I F E S A (4ã)

MERCOLEDIÁ 15 DICEMBRE 1999

197ã Seduta

Presidenza del Presidente
DI BENEDETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Brutti.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore DOLAZZA, nel richiamarsi alle sue interrogazioni vertenti

sulle interconnessioni fra Difesa e industrie che peraltro non hanno avuto

ancora risposta dal Governo, segnala la cattiva applicazione della legge

n. 436 del 1988, la cosõÁ detta legge GiaccheÁ: infatti il Parlamento non eÁ

in grado di conoscere dati essenziali relativi alla definizione dei contratti

in materia militare. Stigmatizza tale carenza informativa che si reitera nel

tempo.

Il relatore GIORGIANNI, preso spunto dalla documentazione recen-

temente fornita dal Gabinetto in ordine agli Affari assegnati concernenti la

ristrutturazione degli arsenali marittimi, segnala che ad uno di essi eÁ stata

apposta la clausola di riservatezza che non sembra rientrare nelle fattispe-

cie delineate dal regolamento n. 519 del 1995 concernente le categorie di

documenti sottratti al diritto di accesso; chiede pertanto che la Commis-

sione valuti la congrua applicazione di tale normativa.

Prende atto la Commissione.
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IN SEDE CONSULTIVA

Schema di regolamento ministeriale concernente le visite dei parlamentari alle strut-

ture militari (n. 599)

(Esame e rinvio)
(R139 b00, C01ã, 0038ë)

Il relatore PETRUCCI riferisce dichiarando di ravvisare spunti di
grande interesse nel dibattito svoltosi presso l'altro ramo del Parlamento
e condividendo molte delle contrarietaÁ emerse durante l'esame nelle Com-
missioni riunite Affari Costituzionali e Difesa della Camera dei deputati.
Paventa forti limitazioni nelle prerogative dei parlamentari e ipotizza, per-
tanto, l'emissione di un parere molto articolato.

Si apre la discussione generale.

Il senatore DOLAZZA chiede l'emissione di un parere contrario, per-
cheÂ la formulazione proposta dall'Esecutivo eÁ eccessivamente riduttiva
delle prerogative parlamentari. Essa eÁ espressione della pervicace volontaÁ
di un certo mondo militare di precludere ogni forma di accesso e di cono-
scenza dall'esterno, anche se si tratta di parlamentari nell'esercizio delle
loro funzioni.

Il senatore MANCA aderisce tendenzialmente alla relazione del sena-
tore Petrucci, ma dissente da quanto dichiarato dal collega Dolazza, giac-
cheÂ le norme restrittive all'interno dello schema di regolamento trovano la
loro legittimazione in atti normativi di produzione esterna alla Difesa.

Il senatore AGOSTINI propone di approfondire gli aspetti problema-
tici dello schema di regolamento e ipotizza il differimento dell'esame ad
altra seduta.

Il senatore GUBERT ipotizza l'emissione di un parere favorevole ma
subordinato a condizioni molto precise e vincolanti.

Il senatore PELLICINI rileva la necessitaÁ di intervenire profonda-
mente sugli articoli dello schema di regolamento.

Il senatore GIORGIANNI aderisce alla proposta del collega Agostini,
volta a differire l'esame del provvedimento in titolo, e cioÁ in ragione delle
forti perplessitaÁ emerse durante l'odierno dibattito.

Il PRESIDENTE chiede chiarimenti in ordine alla latitudine della no-
zione «strutture militari»; manifesta poi forti perplessitaÁ sulla facoltaÁ, ri-
messa al ministro della Difesa dall'articolo 1, comma 2, di procrastinare
la visita «quando sussistano controindicazioni». Sospende quindi i lavori,
riservandosi di riprenderli nel corso della seduta di domani con una pro-
posta di parere che nel frattempo saraÁ redatta dal relatore.
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Conviene la Commissione e il seguito dell'esame eÁ pertanto rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(3284) Deputato RUFFINO. ± Modifica all'articolo 6 della legge 24 gennaio 1986, n. 17,
in materia di termini per la richiesta di iscrizione nel ruolo d'onore, approvato dalla

Camera dei deputati

(3327) AGOSTINI ed altri. ± Riapertura del termine stabilito dall'articolo 1 della legge
27 dicembre 1988, n. 558, concernente l'iscrizione nel ruolo d'onore dei graduati e mili-
tari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di
finanza e del Corpo degli agenti di custodia

± e della petizione n. 292 ad essi attinente

(Discussione congiunta; approvazione del disegno di legge n. 3284 ed assorbimento del di-

segno di legge n. 3327)

Riferisce il relatore MANCA dando conto dei pareri non ostativi
delle Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio. L'obiettivo perseguito
da entrambi i disegni di legge risiede nella volontaÁ di riaprire i termini
(fissati dalla legge n. 588 del 1988 al 17 gennaio 1990) per la presenta-
zione delle domande per l'iscrizione al ruolo d'onore. Propone di assu-
mere a testo-base il disegno di legge n. 3284, giaÁ approvato dalla Camera
dei deputati, che riapre senza limiti di tempo la possibilitaÁ di tale iscri-
zione, e ne sollecita l'approvazione.

In senso adesivo si esprimono in discussione generale il senatore
PELLICINI, il senatore AGOSTINI ed il senatore PETRUCCI.

Dopo che il relatore e il sottosegretario Brutti hanno rinunciato ad in-
tervenire il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale e la
volontaÁ di assumere a testo base il disegno di legge n. 3284, pone in vo-
tazione, in assenza di emendamenti, il titolo e l'articolo unico del disegno
di legge che eÁ approvato. Resta pertanto assorbito il disegno di legge
n. 3327.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Programma annuale di A/R S.M. Marina n. 36/99 relativo all'acquisizione di n. 2 Fre-

gate di difesa aerea di nuova generazione. (n. 593)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 4

ottobre 1988, n. 436. Esame. Parere favorevole)
(R139 b00, C04ã, 0069ë)

Il relatore FORCIERI riferisce rilevando che eÁ nell'ordine del 60% il
tasso di disponibilitaÁ operativa delle unitaÁ navali e che le direttive di pia-
nificazione nazionali quantificano in 4 il numero minimo di unitaÁ di difesa
aerea che devono essere tenute in armamento. Delle 4 unitaÁ in linea attual-
mente, le 2 della classe Audace esauriranno la propria vita operativa fra il
2005/6, mentre per le 2 della classe Mimbelli le previsioni di uscita dal
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servizio si attestano intorno al 2020/2021. Si pone pertanto l'urgente ne-
cessitaÁ di avviare il programma di costruzione di unitaÁ antiaeree per la so-
stituzione dei mezzi in servizio. In ambito occidentale la NATO sta rapi-
damente evolvendosi per adeguarsi ai nuovi scenari e l'Unione europea sta
prendendo coscienza della inderogabile necessitaÁ di sviluppare la propria
azione anche nel campo della politica estera e di difesa comune. Questa
nuova situazione sta spingendo verso forme di azioni concordate da parte
delle varie nazioni soprattutto in ambito europeo, al fine di concretizzare
forme di cooperazione internazionale in materia di sicurezza che compren-
dono: azioni in supporto delle iniziative di pace del Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite; il contributo alla NATO quale fattore primo per la
sicurezza collettiva in Europa e nelle aree adiacenti; il rafforzamento del-
l'identitaÁ europea nel settore della Difesa. L'obiettivo che quindi si vuole
raggiungere in cooperazione con la Francia eÁ quello di realizzare il pro-
getto di due unitaÁ di altura antiaeree, idonee a soddisfare le esigenze di
difesa del territorio nazionale. La suddetta esigenza aveva originato il pro-
gramma di sviluppo S.M. Marina n. 4/93 in cooperazione con Francia e
Regno Unito relativo al progetto di una unitaÁ d'altura antiaerea approvato
dal Comitato dei Capi di Stato Maggiore nella riunione del 21 aprile 1993
con emanazione del Decreto Ministeriale in data 22 aprile 1993, registrato
alla Corte dei Conti il 8 ottobre 1993, a seguito del preventivo parere delle
Commissioni Parlamentari, acquisito al Senato ed alla Camera rispettiva-
mente il 24 ed il 29 giugno 1993. L'interesse italiano per la prosecuzione
dell'impresa consegue alla valutazione che la stessa comporta i seguenti
vantaggi: rafforzamento nel campo politico/miltare delle relazioni tra
Paesi europei; miglioramento dell'interoperabilitaÁ dei mezzi delle Marine,
con armonizzazione delle capacitaÁ operative per meglio fronteggiare i casi
sempre piuÁ frequenti ±nel nuovo contesto internazionale- di operazioni co-
muni; possibilitaÁ di conseguire economie di risorse nella realizzazione e
nella gestione delle unitaÁ; valorizzazione ed accrescimento della capacitaÁ
dell'industria nazionale del settore navale in un costruttivo confronto
con industrie europee di nazioni di primo piano su un progetto di alta va-
lenza e di tutto rilievo sul piano tecnologico; difesa e valorizzazione dei
capitali profusi per lo sviluppo congiunto con la Francia di una famiglia
di sistemi missilistici superficie-aria di interesse interforze, del sistema
passivo di difesa antisiluro a cortina idrofonica, del sistema siluro pesante
e dell'elicottero NH 90 che verranno imbarcati sulla fregata orizzonte;
completo recepimento e valorizzazione degli esiti della fase di definizione
di progetto e di sviluppo del progetto iniziale orizzonte condotti in ambito
trinazionale con Francia e Regno Unito ed appena conclusi. Per la fase di
progetto dettagliato e di accettazione in servizio delle due fregate italiane
del progetto orizzonte, la quota parte degli oneri a carico nazionale eÁ pre-
sunta pari a circa 2.800 miliardi di lire. Il predetto onere graveraÁ sugli or-
dinari stanziamenti del capitolo 6402 del bilancio della Difesa. L'avvio
del programma consentirebbe di mantenere attive strutture, capacitaÁ pro-
gettuali e tecnologiche nel settore specifico della cantieristica navale e
dei numerosi settori produttivi dell'indotto ad esso collegati. Dal lato in-



15 Dicembre 1999 4ã Commissione± 47 ±

dustriale Orizzonte Spa (Fincantieri e Finmeccanica) per l'Italia e DCN
per la Francia daranno vita ad una Joint Venture internazionale che gestiraÁ
la totalitaÁ del contratto assicurando una equa ripartizione quantitativa e
qualitativa del lavoro tra le industrie delle due nazioni e che gestiraÁ tutte
le fasi contrattuali. Rievoca infine che nell'aprile del corrente anno i mi-
nistri della Difesa di Italia Francia e Regno Unito, prendendo atto della
decisione britannica di continuare il programma su base nazionale, hanno
deciso di concludere la fase uno e di consentire ai partners di proseguire
nello sviluppo e della fase due nazionalmente o, nell'ambito del Memo-

randum di intesa, bilateralmente, cioeÁ fra Italia e Francia.
Conclude proponendo l'emissione di un parere favorevole.

Si apre la discussione generale.

Il senatore DOLAZZA dichiara di non comprendere se le due fregate
entrino o meno nel nuovo Progetto di difesa comune europeo, se cioeÁ l'i-
niziativa sia compatibile con i piuÁ recenti sviluppi politici. Chiede di rice-
vere informazioni precise sul coinvolgimento delle industrie nazionali e
manifesta forti perplessitaÁ circa il lungo periodo (10 anni) occorrenti per
la costruzione delle navi e paventa il rischio di obsolescenza. Chiede in-
formazioni intorno all'entitaÁ del ritorno industriale ipotizzabile.

Il senatore NIEDDU, ringraziato il relatore per la dettagliata esposi-
zione, chiede di sapere le ragioni per cui la Gran Bretagna si eÁ ritirata dal
progetto.

Replica il relatore FORCIERI, chiarendo che l'atteggiamento britan-
nico eÁ indipendente dalla qualitaÁ della nave. Sottolinea il carattere forte-
mente innovativo della difesa aerea fornita dalle fregate e specifica che
la ricaduta industriale eÁ in quote paritarie con le imprese francesi, con po-
sitivi effetti per la crescita scientifico-tecnologica italiana.

Posta ai voti, la proposta di parere favorevole del relatore eÁ infine ap-
provata.

La seduta termina alle ore 16,30.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ã)

MERCOLEDIÁ 15 DICEMBRE 1999

309ã Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
GUERZONI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Vigevani e per il

tesoro, bilancio e la programmazione economica Pinza.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE DELIBERANTE

(4381) Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/
CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998, approvato dalla Camera dei deputati in un testo

risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni

di legge d'iniziativa dei deputati Labate ed altri; Giannotti ed altri

(Discussione e rinvio: trasferimento alla sede referente)

Il senatore MARINI riferisce sul provvedimento, sottolineando come
con esso si disponga, sostanzialmente l'abolizione del monopolio dell'oro
e la conseguente liberalizzazione del relativo mercato, anche in attuazione
della direttiva 98/80/CE del Consiglio del 12 ottobre 1998.

Dopo essersi soffermato dettagliatamente sulla funzione esercitata in
passato dall'oro nel sistema monetario internazionale e sull'attuale funzio-
namento del relativo mercato, passa ad illustrare sinteticamente gli articoli
del disegno di legge.

In particolare, l'articolo 1 contiene, al comma 1, la definizione del-
l'oro ad uso industriale e dell'oro da investimento, riprendendo quanto sta-
bilito dalla citata direttiva 98/80/CE. Al regime generale di liberalizza-
zione del commercio dell'oro viene posto, con il comma 2, il solo limite
± a fini fiscali, di ordine pubblico ed antiriciclaggio ± di un obbligo di
dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi per gli acquisti di valore supe-
riore a lire 20 milioni; l'obbligo non sussiste per le operazioni poste in
essere dalla Banca d'Italia. Il comma 3 affronta il problema dell'esercizio
in via professionale del commercio dell'oro, per conto proprio o per conto
terzi, individuando a tal fine tre categorie di operatori professionali in oro.
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Il comma 4 esclude dalla disciplina recata dal comma 3 gli operatori che
acquistano oro al fine di destinarlo alla propria lavorazione industriale o
artigianale o di affidarlo ad un titolare del marchio di identificazione di
cui al decreto legislativo n. 251 del 1999. I commi 5, 6 e 7 ± continua
il relatore ± contengono disposizioni riguardanti le caratteristiche e l'uso
delle dichiarazioni di cui al comma 2. Il comma 8 prevede la fissazione,
da parte dell'Ufficio italiano cambi, degli standards cui deve rispondere
l'oro grezzo per avvalersi della qualifica di «buona consegna» nel mercato
nazionale, in conformitaÁ agli standards internazionali: in tale contesto il
comma 9 attribuisce all'Ufficio italiano cambi alcuni compiti specifici.

Dopo aver dato conto sinteticamente dei successivi commi 10, 11 e
12, passa poi ad illustrare il contenuto degli articoli successivi.

L'articolo 2 regola l'esercizio, in via professionale, di attivitaÁ aventi
ad oggetto operazioni finanziarie sull'oro, rinviando alla normativa recata
dal Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanzia-
ria, che all'articolo 18 individua i soggetti abilitati all'esercizio professio-
nale, nei confronti del pubblico, dei servizi di investimento.

Il relatore si sofferma poi dettagliatamente sull'articolo 3, che con-
tiene disposizioni fiscali sul commercio dell'oro, sottolineando come in
particolare venga definito il regime IVA per il relativo mercato, interve-
nendo con varie modificazioni sul decreto del Presidente della Repubblica
n. 633 del 1972.

L'articolo 4 contiene la disciplina delle sanzioni e, tra l'altro, equi-
para il regime sanzionatorio previsto dall'esercizio abusivo del commercio
in oro a quello stabilito per l'abusivismo finanziario, bancario e mobiliare.

L'articolo 5 detta disposizioni finali e transitorie, in particolare con
riferimento ai requisiti per l'esercizio professionale del commercio del-
l'oro, mentre l'articolo 6 dispone l'abrogazione di alcune norme incompa-
tibili con la nuova disciplina.

Il Presidente GUERZONI comunica che eÁ testeÁ pervenuta, ai sensi
dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento del Senato, la richiesta da
parte del prescritto numero di senatori per la rimessione del provvedi-
mento alla sede referente. Sussistendo i requisiti richiesti, il disegno di
legge n. 4381 proseguiraÁ pertanto il proprio iter in sede referente.

Il relatore MARINI, prendendo atto di quanto disposto dal Presidente,
auspica comunque una rapida approvazione del provvedimento, trattan-
dosi, tra l'altro, di dare attuazione ad una direttiva comunitaria.

Il sottosegretario PINZA si associa a tali ultime considerazioni del
relatore.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9.
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310ã Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

GUERZONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(4381) Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/

CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998, approvato dalla Camera dei deputati in un testo

risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni

di legge d'iniziativa dei deputati Labate ed altri; Giannotti ed altri

(Esame e rinvio)

Il presidente GUERZONI ricorda che la Commissione ha iniziato la
discussione del provvedimento, in sede deliberante, nella seduta antimeri-
diana con la relazione del relatore Marini. Pervenuta successivamente la
richiesta di rimessione all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 35, comma
2, del Regolamento, da parte del prescritto numero di senatori, il provve-
dimento eÁ quindi automaticamente stato trasferito all'esame in sede refe-
rente. Propone quindi di acquisire nella nuova fase procedurale la rela-
zione svolta nella seduta antimeridiana.

Concorda la Commissione.

Si apre il dibattito.

Non essendoci iscritti a parlare, il presidente GUERZONI, conside-
rata anche l'urgenza del provvedimento che daÁ attuazione ad una direttiva
comunitaria, propone di fissare per le ore 9 di domani, giovedõÁ 16 dicem-
bre, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento recante «Norme sull'organizzazione dell'Amministrazione

autonoma dei monopoli di Stato» (n. 600)

(Parere al Ministro dei rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della

legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con os-

servazioni)
(R139 b00, C06ã, 0037ë)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 9 dicembre.

Il relatore POLIDORO illustra uno schema di parere da lui predispo-
sto.

In tale schema, si esprime parere favorevole sul proposto riassetto
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, resosi necessario
a seguito dell'avvenuto trasferimento all'Ente tabacchi italiani delle atti-
vitaÁ produttive e commerciali relative ai prodotti da fumo.

In particolare, si condivide la devoluzione ai tre uffici di livello diri-
genziale (direzioni centrali) di tutte le attribuzioni e le attivitaÁ istituzionali
di natura pubblicistica proprie dell'Amministrazione.

Si suggerisce, inoltre, che l'unitarietaÁ dell'Amministrazione stessa
venga mantenuta anche per il futuro, sia in considerazione della specificitaÁ
e della delicatezza dei compiti istituzionali da essa svolti, sia in relazione
alle possibilitaÁ di riportare in capo ad un'unica sede la gestione della con-
cessione dei vari giochi, nel loro complesso.

Il sottosegretario VIGEVANI suggerisce di precisare nel parere che
le linee di riorganizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato dovranno essere successivamente coordinate con la riforma del-
l'Amministrazione finanziaria, in particolare con l'istituzione delle Agen-
zie fiscali.

Il relatore POLIDORO accoglie la proposta di integrazione formulata
dal sottosegretario Vigevani.

Il presidente GUERZONI, dopo aver accertato la presenza del nu-
mero legale per deliberare, pone ai voti la proposta di parere favorevole
cosõÁ integrata, che risulta approvata.

Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle lotterie nazionali da effet-

tuare nel 2000 (n. 596)

(Parere al Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 26 marzo

1990, n. 62. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni)
(R139 b00, C06ã, 0038ë)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
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Il relatore ALBERTINI illustra uno schema di parere da lui predispo-
sto.

In premessa, nella proposta di parere si valuta positivamente la pro-
spettata riduzione del numero di lotterie, anche in considerazione dei risul-
tati negativi conseguiti, nel 1999, dalla gran parte delle lotterie effettuate.

Si ribadisce la necessitaÁ di procedere, per gli anni successivi al 2000,
ad una modificazione della normativa vigente al fine di conseguire, per
ognuna delle lotterie che saranno promosse, le finalitaÁ ad esse connesse.

Si rileva, inoltre, come non sia sempre possibile rintracciare criteri
oggettivi ed uniformi posti a fondamento delle scelte operate dal Governo
con riferimento alle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali del-
l'anno 2000.

Il parere della Commissione eÁ quindi favorevole ± prosegue il rela-
tore ± con alcune condizioni.

In primo luogo, il Governo deve impegnarsi a sottoporre al Parla-
mento una proposta di modifica della normativa vigente che, avvalendosi
anche delle indicazioni contenute nei pareri espressi dalla Commissione
negli anni precedenti e di quelle contenute nel disegno di legge A.S.
n. 3884, di iniziativa dei senatori Albertini e Guerzoni, si muova nelle se-
guenti direzioni: a) opportuna verifica del numero delle lotterie, che dovraÁ
sicuramente essere inferiore a quello, pur ridotto proposto per il prossimo
anno, in relazione alla loro effettiva capacitaÁ di procurare utili all'erario;
b) adozione per tutte le lotterie di un modello organizzativo simile a
quello della «Lotteria Italia» prevedendo, oltre ai premi finali, anche
premi periodici, ad esempio settimanali, da corrispondere agli acquirenti
dei biglietti; c) collegamento delle lotterie a trasmissioni televisive di si-
curo richiamo; d) abbinamento ad ogni lotteria di un numero limitato di
manifestazioni di grande rilevanza, che garantiscano il successo delle lot-
terie stesse; e) definizione di criteri certi ed oggettivi per la scelta degli
abbinamenti annuali delle manifestazioni, attraverso la predisposizione
da parte del Governo di uno schema di manifestazioni capofila da ripre-
sentare ogni anno in relazione ai risultati finanziari ottenuti e alle manife-
stazioni di rilevante interesse da alternare in relazione a periodi predeter-
minati.

In secondo luogo, per quanto attiene alle indicazioni specifiche con-
tenute nello schema di decreto per l'anno 2000, si chiede al Governo di
eliminare, da un lato, la ripetizione di manifestazioni giaÁ inserite ripetuta-
mente negli anni precedenti, quali quelle relative alla «Regata velica» di
Pantelleria ed al «Festival Jazz» di Roccella Jonica, e dall'altro di inserire
il «Raid Motonautico Pavia-Venezia», la «Cronoscalata» di Monte Erice,
la «Quintana» di Foligno, il «Festival dei due mondi» di Spoleto e la
«Maratona d'Italia ± Memorial Enzo Ferrari». Si segnala anche la festa
della «Varia» che si svolge a Palmi, affincheÂ sia tenuta nella dovuta con-
siderazione.

Il presidente GUERZONI si dichiara favorevole allo schema di parere
predisposto dal relatore, suggerendo un'integrazione allo stesso, affincheÂ
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venga precisato che qualora le richieste di inserimento contenute nella se-
conda parte del parere non potessero essere accolte per il 2000, vengano
considerate prioritariamente dal Governo nella predisposizione dei decreti
per gli anni successivi.

Il senatore ROSSI esprime avviso contrario sullo schema di parere,
motivandolo con la netta contrarietaÁ ad una scelta del Governo, in merito
all'individuazione delle lotterie, che risponde a meri criteri di lottizzazione
politica.

Il senatore VENTUCCI dichiara di concordare con la prima parte
dello schema di parere, in particolare laddove si auspica la riduzione
del numero delle lotterie. Esprime, tuttavia, riserve sull'abbinamento alla
Lotteria europea di manifestazioni che vedono il coinvolgimento del-
l'U.I.S.P., in ordine al quale chiede chiarimenti alla rappresentante del Go-
verno.

Il senatore COSTA si dichiara favorevole allo schema di parere pro-
posto dal relatore e ribadisce l'importanza di giungere al piuÁ presto ad una
razionalizzazione della normativa sulle lotterie. Per quanto concerne, in
particolare, l'abbinamento delle manifestazioni, occorre considerare la di-
mensione nazionale delle lotterie stesse e quindi le esigenze di equilibrio
territoriale nella valutazione delle richieste. Specifica attenzione dovraÁ es-
sere riservata alle peculiaritaÁ culturali del Mezzogiorno ed in tale contesto
propone l'inserimento, tra le manifestazioni da abbinare, del Premio Ba-
rocco cittaÁ di Gallipoli; manifesta poi la propria valutazione positiva in
ordine alla proposta del Governo di inserire il Carnevale di Putignano.

Il senatore POLIDORO, esprimendosi in senso favorevole sullo
schema di parere, suggerisce di precisare che negli abbinamenti delle ma-
nifestazioni minori si abbia una particolare attenzione nei confronti delle
nuove manifestazioni, che possono avere dallo svolgimento della lotteria
un beneficio in termini di notorietaÁ.

Il sottosegretario VIGEVANI, rispondendo alla richiesta di chiari-
menti avanzata dal senatore Ventucci, ricorda che il Governo, nel proce-
dere agli abbinamenti, ha tenuto conto di ragioni legate al calendario delle
manifestazioni e alla natura delle destinazioni degli utili delle lotterie. Per
tale ultimo aspetto, il Ministero delle finanze ha ritenuto meritevole di
considerazione la richiesta del W.W.F. e dell'U.I.S.P. diretta a contribuire,
con gli utili di lotteria, alla tutela del patrimonio ambientale nazionale.

Per quanto concerne la seconda parte dello schema di parere, sugge-
risce di eliminare i riferimenti espressi ad alcune manifestazioni che ver-
rebbero ripetutamente inserite nei decreti annuali sulle lotterie, in quanto
ve ne sono altre, oltre a quelle citate, che presentano la medesima ricor-
renza.
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Il senatore VENTUCCI ribadisce le proprie perplessitaÁ sul coinvolgi-
mento dell'U.I.S.P. negli abbinamenti relativi alla Lotteria europea, per-
plessitaÁ che non sono state fugate dalle considerazioni tecniche del rappre-
sentante del Governo.

Il senatore MONTAGNA preannuncia il voto favorevole sullo
schema di parere, avvertendo che tale valutazione positiva eÁ condizionata
all'assunzione da parte del Governo di un preciso impegno a rivedere la
normativa sulle lotterie, alla luce delle indicazioni contenute nello schema
di parere e delle altre emerse in sede di dibattito. Dichiara di concordare
con il suggerimento espresso dal sottosegretario Vigevani in merito alla
opportunitaÁ di evitare citazioni espresse di alcune, e non altre, manifesta-
zioni minori per le quali si registra un ricorrente inserimento nell'elenco.

Il senatore ALBERTINI accoglie tale ultimo suggerimento avanzato
dal senatore Montagna ed, in precedenza, anche dal rappresentante del
Governo.

Il presidente GUERZONI, accertata la presenza del numero legale
per deliberare, pone infine in votazione lo schema di parere favorevole
con condizioni predisposto dal relatore, come modificato dalle osserva-
zioni recepite, che risulta quindi approvato.

IN SEDE REFERENTE

(4253) Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 545 e n. 546,
concernenti il riordino del contenzioso tributario

(297) COSTA. ± Istituzione di commissioni tributarie in sedi di corte di appello non ubi-
cate presso capoluoghi di regione

(552) BISCARDI. ± Istituzione di sezioni decentrate delle commissioni tributarie di
primo e secondo grado. Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545

(700) PEDRIZZI e MACERATINI. ± Contenzioso tributario: abolizione del visto negli
appelli da parte delle direzioni regionali delle entrate

(824) DEMASI ed altri. ± Modifica dell'articolo 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, recante revisione della disciplina del contenzioso tri-
butario

(1643) CENTARO ed altri. ± Modifica alla disciplina in tema di giurisdizione tributaria

(2125) FUMAGALLI CARULLI. ± Modificazioni del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 545, per il mantenimento della Commissione tributaria di primo grado nella
cittaÁ sede di tribunale

(2126) VENTUCCI ed altri. ± Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicem-
bre 1992, n. 546, in materia di contenzioso tributario

(2261) PASTORE. ± Istituzione di commissioni tributarie regionali decentrate

(2283) MELONI ed altri. ± Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 545, in materia di dislocazione territoriale delle commissioni tributarie
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(2637) GERMANAÁ . ± Istituzione di sezioni distaccate delle Commissioni tributarie regio-
nali nei capoluoghi di provincia

(2760) CORTIANA ed altri. ± Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545,
in tema di aggiornamento degli elenchi per la nomina a componente delle commissioni
tributarie

(3424) SPECCHIA. ± Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 545, in materia di dislocazione territoriale delle commissioni tributarie di secondo
grado

(3766) PASQUINI ed altri. ± Modifiche e integrazioni ai decreti legislativi 31 dicembre
1992, n. 545 e n. 546, per il completamento della riforma del processo tributario

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 1ë dicembre scorso.

Il presidente GUERZONI, verificato che non ci sono al momento ri-
chieste di interventi in sede di discussione generale, propone di fissare il
termine per la presentazione di eventuali emendamenti ai provvedimenti in
titolo per mercoledõÁ 22 dicembre 1999, alle ore 11, ricordando che gli
emendamenti stessi vanno riferiti al disegno di legge n. 4253 del Governo,
assunto dalla Commissione come testo base.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto eÁ quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente GUERZONI avverte che la seduta antimeridiana di do-
mani, giaÁ convocata per le ore 8,30, non avraÁ piuÁ luogo. Avverte altresõÁ
che eÁ confermata la seduta pomeridiana, alle ore 15.

La seduta termina alle ore 16.
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I S T R U Z I O N E (7ã)

MERCOLEDIÁ 15 DICEMBRE 1999

377ã Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'universitaÁ e la ricerca

scientifica e tecnologica Cuffaro.

La seduta inizia alle ore 9,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente OSSICINI prende atto della mancanza del numero legale
prescritto per procedere all'esame in sede deliberante del disegno di legge
n. 3836 e, stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, toglie la
seduta.

La seduta termina alle ore 9,25.

378ã Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'universitaÁ e la ricerca

scientifica e tecnologica Cuffaro.

La seduta inizia alle ore 15,20.
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IN SEDE DELIBERANTE

(3836) Deputati RUBERTI ed altri. ± Modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 113, con-

cernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica, approvato dalla Camera dei

deputati

(Seguito della discussione e rinvio. Rimessione all'Assemblea)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 6 ottobre scorso.

Il PRESIDENTE comunica che, da parte del prescritto numero di se-
natori, eÁ stata richiesta la rimessione del provvedimento all'esame dell'As-
semblea, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento. Avverte
pertanto che l'esame proseguiraÁ in sede referente.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte, che stante l'avvenuta rimessione del dise-
gno di legge n. 3836 all'esame dell'Assemblea, spetta ora alla Commis-
sione decidere se proseguire l'esame di quel provvedimento in sede refe-
rente ovvero procedere con l'esame dei disegni di legge di riordino dei
cicli scolastici.

Il senatore MASULLO invita l'opposizione a ritornare sulla propria
decisione di trasferire il disegno di legge n. 3836 alla sede referente.

Il PRESIDENTE ricorda che, essendo state ormai depositate le firme
per la rimessione del provvedimento alla sede referente, una eventuale ri-
chiesta di ritornare alla sede deliberante deve essere presentata dalla Com-
missione unanime alla Presidenza del Senato e da quest'ultima accolta, se-
condo quanto previsto dall'articolo 37 del Regolamento.

Il senatore BISCARDI suggerisce di procedere con l'esame in sede
referente del disegno di legge n. 3836 e di valutare, una volta concluso
l'esame, la possibilitaÁ di avanzare alla Presidenza del Senato una richiesta
di nuova assegnazione in sede deliberante.

Il senatore BEVILACQUA, nel precisare che la richiesta di trasferi-
mento di sede eÁ un'iniziativa autonoma del Gruppo Forza Italia, peraltro
condivisa dal Gruppo Alleanza Nazionale, ritiene preferibile per il mo-
mento sospendere l'esame del disegno di legge n. 3836 onde verificare,
anche in termini assai solleciti, la sussistenza dei presupposti per un'even-
tuale nuova richiesta di assegnazione in sede deliberante da inoltrare alla
Presidenza del Senato.
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Il senatore ASCIUTTI, premesso che l'esame in sede deliberante rap-
presenta una procedura eccezionale rispetto alla normalitaÁ costituita dall'e-
same in sede referente, comunica che il Gruppo Forza Italia ha presentato
la richiesta di rimessione alla sede referente per il disegno di legge
n. 3836 per due ordini di motivi: da un lato, al fine di assicurare comun-
que al provvedimento l'esame in Assemblea, con le relative forme di pub-
blicitaÁ e risonanza; dall'altro, per sottolineare la rottura, verificatasi in oc-
casione dell'esame dei disegni di legge recanti il riordino dei cicli
scolastici, di quel clima di fattiva collaborazione fra maggioranza ed op-
posizione che si era instaurato nel corso della legislatura. Atteso peraltro
che, per i suddetti disegni di legge di riordino dei cicli scolastici, il Go-
verno e la maggioranza erano convinti di poter giungere all'approvazione
definitiva in pochissimi giorni, nulla vieta loro di fare altrettanto per il di-
segno di legge n. 3836.

Il senatore DONISE, relatore designato sui disegni di legge di rior-
dino dei cicli scolastici, dichiara di comprendere la valutazioni del sena-
tore Asciutti. Preso d'altronde atto dell'impossibilitaÁ di concludere l'e-
same dei suddetti provvedimenti in tempi ravvicinati, ritiene preferibile
sospenderne per il momento l'esame e verificare la praticabilitaÁ di un per-
corso che consenta di sanare l'attuale frattura.

Il senatore BERGONZI conviene sull'opportunitaÁ di procedere prio-
ritariamente all'esame del disegno di legge n. 3836, rinviando alla conclu-
sione dell'iter in sede referente la valutazione se richiedere nuovamente
alla Presidenza del Senato l'assegnazione del provvedimento in sede deli-
berante ovvero insistere per una sua immediata calendarizzazione in Aula.

In considerazione delle dichiarazioni del senatore Donise, il senatore
BEVILACQUA modifica l'orientamento precedentemente espresso e con-
viene sull'opportunitaÁ di proseguire l'esame del disegno di legge n. 3836.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene infine di
procedere nell'esame del disegno di legge n. 3836.

IN SEDE REFERENTE

(3836) Deputati RUBERTI ed altri. ± Modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 113, con-

cernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica, approvato dalla Camera dei

deputati

(Esame)

Il PRESIDENTE propone preliminarmente di dare per acquisite le
fasi procedurali giaÁ svolte in sede deliberante, ricordando che nella seduta
del 6 ottobre il relatore aveva espresso il parere sugli emendamenti riferiti
all'articolo 1 (pubblicati in allegato al resoconto di tale seduta).
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Concorda la Commissione.

Il PRESIDENTE invita allora il sottosegretario CUFFARO ad espri-
mersi su tali emendamenti, noncheÂ sull'ordine del giorno n. 4 del senatore
Lorenzi, anch'esso riferito all'articolo 1 (e pubblicato nel summenzionato
resoconto della seduta del 6 ottobre scorso).

Il sottosegretario CUFFARO dichiara di accogliere l'ordine del
giorno n. 4 come raccomandazione. Quanto agli emendamenti all'articolo
1, invita i relativi presentatori a ritirarli, onde evitare un ritorno del prov-
vedimento alla Camera dei deputati che rischierebbe di vanificare il pre-
visto stanziamento di 20 miliardi per l'anno in corso. In tale ottica, comu-
nica di aver ritirato gli emendamenti presentati dal Governo.

Il senatore LORENZI lamenta l'accoglimento del proprio ordine del
giorno come mera raccomandazione che, a suo giudizio, non eÁ proporzio-
nato al carattere generico dell'atto di indirizzo. Insiste pertanto per la sua
votazione.

Il senatore MONTICONE suggerisce al senatore Lorenzi di espun-
gere, dal dispositivo del suddetto ordine del giorno, le parole «ivi conte-
nuto», onde facilitare un accoglimento pieno da parte del Governo.

Conviene il senatore LORENZI e l'ordine del giorno n. 4, come mo-
dificato, eÁ accolto pienamente dal sottosegretario CUFFARO, che si com-
piace per una formulazione che evita di dare al provvedimento in esame
un'interpretazione riduttiva.

Il PRESIDENTE invita quindi i presentatori degli emendamenti al-
l'articolo 1 ad esprimersi in ordine all'invito al ritiro rivolto dal rappresen-
tante del Governo.

Il senatore ASCIUTTI manifesta disponibilitaÁ in tal senso, a condi-
zione che l'invito al ritiro sia rivolto a tutti i presentatori di emendamenti,
ivi compresi gli esponenti della maggioranza.

Il senatore BEVILACQUA dichiara invece che intende mantenere gli
emendamenti a sua firma, convinto della loro opportunitaÁ e rifiutando co-
munque il costante ricorso ad una logica di emergenza.

Il senatore LORENZI ricorda di aver giaÁ manifestato la propria di-
sponibilitaÁ a ritirare l'emendamento 1.11 qualora fosse stato accolto il
suo ordine del giorno n. 4. Ritira pertanto l'emendamento 1.11.

Il relatore LOMBARDI SATRIANI, onde fugare ogni possibilitaÁ di
equivoco, preannuncia fin d'ora di ritirare gli emendamenti 3.1 e 3.2, ri-
servandosi di trasformarli in ordini del giorno.
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Si passa quindi alle votazioni.

Il senatore ASCIUTTI fa proprio e ritira l'emendamento 1.4; ritira al-
tresõÁ gli emendamenti 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero le-
gale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, sono separata-
mente posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.1, 1.3 e 1.2. La Commis-
sione accoglie invece l'articolo 1, nel testo trasmesso dalla Camera dei
deputati.

In sede di esame dell'articolo 2, il senatore ASCIUTTI fa proprio e
ritira l'unico emendamento presentato (2.1). La Commissione accoglie
pertanto l'articolo 2, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, non-
cheÂ, con separata votazione, l'articolo 3, anch'esso nel testo trasmesso
dalla Camera dei deputati.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 4, si passa al-
l'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Il senatore BEVILACQUA illustra gli emendamenti 5.1 e 5.2.

Il senatore ASCIUTTI aggiunge la propria firma all'emendamento
5.2 e fa propri gli emendamenti 5.3 e 5.4, che rinuncia ad illustrare.

Su tutti gli emendamenti all'articolo 5 il relatore LOMBARDI SA-
TRIANI esprime parere contrario.

Il sottosegretario CUFFARO dichiara di non essere sfavorevole, in li-
nea di principio, all'emendamento 5.1, ma di ritenere comunque preferi-
bile la formulazione pervenuta dall'altro ramo del Parlamento. Anche
per quel che riguarda l'emendamento 5.2, sarebbe favorevole, ma invita
i presentatori a ritirarlo per evitare una nuova lettura del provvedimento
da parte della Camera dei deputati.

Il senatore BEVILACQUA apprezza l'articolato parere del rappresen-
tante del Governo, che contrasta con la stringatezza del parere contrario
espresso dal relatore.

Il relatore LOMBARDI SATRIANI ricorda di aver lui stesso ritirato i
propri emendamenti, in ragione dell'urgenza di approvare sollecitamente il
provvedimento in via definitiva. Il parere contrario da lui espresso su tutti
gli emendamenti al disegno di legge non attiene pertanto ai rispettivi con-
tenuti, ma alla suddetta esigenza di concludere sollecitamente l'iter del
provvedimento.
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Il senatore BEVILACQUA, per coerenza con gli orientamenti prece-
dentemente manifestati, dichiara di mantenere gli emendamenti 5.1 e 5.2
che, posti separatamente ai voti, risultano respinti.

Il senatore ASCIUTTI ritira gli emendamenti 5.3 e 5.4.

La Commissione accoglie infine l'articolo 5, nel testo trasmesso dalla
Camera dei deputati.

Concluso l'esame degli articoli, il relatore LOMBARDI SATRIANI
presenta i seguenti ordini del giorno, che il sottosegretario CUFFARO di-
chiara di accogliere:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3836, recante modifiche alla
legge 28 marzo 1991, n. 113, concernente iniziative per la diffusione della
cultura scientifica,

impegna il Governo

in sede di assegnazione della somma non inferiore al 60 per cento
dei fondi riservati annualmente al finanziamento ordinario di enti, fonda-
zioni, strutture e consorzi, a considerare anche le istituzioni accademiche
fra i soggetti destinatari del finanziamento».

0/3836/5/7 Lombardi Satriani, relatore

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3836, recante modifiche alla
legge 28 marzo 1991, n. 113, concernente iniziative per la diffusione della
cultura scientifica,

impegna il Governo

nel riparto della somma, non inferiore al 60 per cento, dei fondi di
cui all'articolo 3, capoverso 1, a distinguere fra il finanziamento ordinario
degli enti, fondazioni, strutture e consorzi e il finanziamento degli accordi
ed intese, di cui, rispettivamente, all'articolo 1, commi 3 e 4, della legge
n. 113, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge».

0/3836/6/7 Lombardi Satriani, relatore

Il PRESIDENTE prende atto che, stante l'accoglimento da parte del
Governo, il presentatore non insiste per la votazione dei suddetti ordini del
giorno.

Si passa alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato al
relatore a riferire in Assemblea.
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Il senatore LORENZI dichiara il proprio voto favorevole, ricordando
la dialettica intercorsa durante l'iter del provvedimento con il relatore
Lombardi Satriani sul significato terminologico del sostantivo «scienza».
Egli ritiene che l'affiancamento al termine di «cultura» dell'aggettivo
«scientifica» sia volto a specificare un determinato ambito culturale, su-
scettibile peraltro di una perfetta simmetria in ambito scientifico.

Nel ricordare il paradosso della povertaÁ dello stimolo (altrimenti noto
come paradosso di Russell-Platone), che pone in evidenza la difficoltaÁ del-
l'approfondimento della scienza a fronte della limitatezza delle cono-
scenze, esprime compiacimento per la conclusione dell'iter del provvedi-
mento in titolo, che fa giustizia di una componente della cultura finora in-
giustamente emarginata.

Anche il senatore BEVILACQUA preannuncia voto favorevole, pur
lamentando l'esiguitaÁ dei fondi stanziati (peraltro ridotti ± ricorda ± da
35 a 20 miliardi nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati),
la destinazione del 60 per cento di tali risorse ad enti ed associazioni giaÁ
preordinate, noncheÂ l'indefinitezza dei centri di servizio.

Il senatore ASCIUTTI preannuncia a sua volta voto favorevole in
coerenza con l'atteggiamento assunto dal suo Gruppo presso l'altro
ramo del Parlamento. Esprime peraltro rammarico per l'esiguitaÁ dei fondi
stanziati, la cui limitatezza eÁ tanto piuÁ evidente se confrontata ± ad esem-
pio ± con i ben piuÁ consistenti fondi recentemente stanziati dal Parlamento
per il Giubileo. Auspica altresõÁ una maggiore attenzione dei mezzi di in-
formazione nei confronti dell'attivitaÁ parlamentare, dolendosi dello scarso
rilievo assicurato al varo di importanti riforme come quella, recente, delle
Accademie e dei Conservatori.

Il senatore MASULLO annuncia il voto favorevole del Gruppo De-
mocratici di Sinistra ± L'Ulivo, che sin dall'inizio ha sostenuto il disegno
di legge con piena convinzione, nella consapevolezza del rilievo proprio
della cultura scientifica. Ribadisce peraltro l'auspicio che analogo provve-
dimento sia prontamente predisposto per la diffusione della scienza uma-
nistica. Trae infine spunto dal dibattito per rammentare un passo di Male-
branche: «gli uomini di cultura non hanno coraggio di restare in silenzio,
percheÂ sanno bene che, seppure non avendo nulla da dire, stando zitti,
vengono disprezzati; mentre non sempre li disprezzeranno, quando anche
non dicano che sciocchezze, purcheÂ le dicano in forma scientifica». Se ne
deve ricavare che il significato ultimo della cultura e della scienza riposa
nell'insegnare agli uomini a pensare, nello sforzo di ricerca della veritaÁ
(ch'eÁ poi il titolo dell'opera da cui eÁ stata tratta la citazione), non giaÁ della
sua parvenza.

Il senatore BRIGNONE annuncia il voto favorevole del Gruppo Lega
Forza Padania per l'indipendenza del Nord, soprattutto alla luce delle pre-
visioni, che paiono condivisibili, recate dall'articolo 1 del disegno di



15 Dicembre 1999 7ã Commissione± 63 ±

legge. Esprime peraltro la perplessitaÁ che la dotazione finanziaria prevista
risulti in fatto destinata al mero finanziamento di spese correnti assunte
dagli enti destinatari.

Il senatore NAVA annuncia il voto favorevole del Gruppo Unione
Democratici per l'Europa ± UdeuR, in quanto il provvedimento in esame
si configura come funzionale ai livelli di cultura scientifica del Paese. An-
ch'egli attende tuttavia che analogo provvedimento sia varato per la cul-
tura umanistica, risultando inopportuno dedicare l'attenzione solo a talune
forme di cultura.

Il senatore MONTICONE annuncia il voto favorevole del Gruppo
Partito Popolare Italiano, dal momento che il disegno di legge costituisce
un primo passo, limitato peroÁ significativo, per lo sviluppo della cultura
scientifica. Di rilievo risulta in particolare il profilo del metodo, laÁ dove
sono coinvolti tipi diversi di istituzione noncheÂ i giovani nel persegui-
mento della diffusione e valorizzazione.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore Lombardi Sa-
triani di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in ti-
tolo, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, autorizzandolo a ri-
chiedere, se necessario, lo svolgimento della relazione orale.

Il senatore BISCARDI propone che, essendosi concluso l'esame in
sede referente, sia richiesta per il disegno di legge un nuova assegnazione
in sede deliberante, onde non far svanire la possibilitaÁ di una tempestiva
approvazione definitiva finale. Rileva peraltro una certa contraddittorietaÁ
nella posizione di quei Gruppi che, pur esprimendo un convinto voto fa-
vorevole sul disegno di legge, non agiscono per assicurarne la rapida en-
trata in vigore.

Il PRESIDENTE giudica difficile individuare quale sia ± tra la richie-
sta di nuova assegnazione in sede deliberante e l'iscrizione all'ordine del
giorno dell'Aula conseguente all'esame testeÂ conclusosi in sede referente
± la via procedurale che possa assicurare maggiore speditezza, ai fini della
definitiva approvazione del disegno di legge.

Il senatore MONTICONE riconosce come, sul piano politico, non del
tutto priva di ragioni fosse la difficoltaÁ avvertita dai Gruppi dell'opposi-
zione riguardo al prosieguo dell'iter in sede deliberante. Peraltro, tali ra-
gioni di principio e di metodo hanno avuto modo di trovare piena espres-
sione cosõÁ nel corso del dibattito come nella conclusiva approvazione
unanime del disegno di legge. Invita pertanto gli esponenti dei Gruppi
della medesima opposizione a non insistere nella loro indisponibilitaÁ e a
concorrere invece alla richiesta di assegnazione in sede deliberante.
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Il senatore ASCIUTTI fa presente che le ragioni generali e particolari
della posizione assunta dal suo Gruppo, note al Ministro dell'universitaÁ e
della ricerca, non sono venute meno. Ribadisce pertanto che il suo Gruppo
non consente con la proposta di richiedere l'assegnazione del disegno di
legge in sede deliberante.

Il sottosegretario CUFFARO fa presente che egli non poteva fornire
assicurazioni formali su materie non rientranti fra quelle per le quali sia
titolare di delega da parte del Ministro.

Il presidente OSSICINI prende atto conclusivamente che, stante la
mancanza di unanimitaÁ, la Commissione non puoÁ richiedere il trasferi-
mento alla sede deliberante del disegno di legge n. 3836.

(4216) Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione, approvato dalla Ca-

mera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa

governativa, di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa

dei deputati Jervolino Russo; Sanza ed altri; Orlando, Casini ed altri; Errigo; Napoli ed

altri; Berlusconi ed altri; Bianchi Clerici ed altri

(56) BRIENZA ed altri. ± Legge-quadro per il riordino dell'istruzione secondaria supe-
riore e per il prolungamento dell'obbligo scolastico

(560) LORENZI. ± Legge quadro per un riordinamento graduale dell'istruzione scola-
stica e universitaria

(1636) Athos DE LUCA ed altri. ± Prolungamento dell'obbligo scolastico, diritto alla
formazione permanente e riconoscimento della validitaÁ del biennio di formazione profes-
sionale di base per l'innalzamento del diritto-dovere all'istruzione a sedici anni

(2416) D'ONOFRIO ed altri. ± Elevazione dell'obbligo scolastico e riordino degli ordi-
namenti scolastici

(2977) BRIGNONE ed altri. ± Ridefinizione dei cicli e dei percorsi formativi con riferi-
mento all'autonomia delle scuole

(3126) BEVILACQUA e MARRI. ± Legge quadro sul riordino dei cicli scolastici, sull'e-
levazione dell'obbligo scolastico e sulla formazione post-secondaria

(3740) TONIOLLI ed altri. ± Nuove norme in materia di istruzione scolastica

(4356) ASCIUTTI ed altri. ± Legge quadro sul riordino dei cicli scolastici

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, nel corso
della quale ± ricorda il presidente BISCARDI ± era proseguita la vota-
zione degli emendamenti all'articolo 1 del disegno di legge n. 4216 adot-
tato dalla Commissione come testo base (pubblicati in allegato al reso-
conto della seduta del 10 dicembre scorso).

Interviene il senatore ASCIUTTI per dichiarare voto favorevole sul-
l'emendamento 1.31, il quale ± al pari di altre proposte emendative da lui
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presentate ± eÁ volto a conferire piena dignitaÁ al sistema di formazione pro-
fessionale.

Il senatore BRIGNONE eccepisce che la formulazione dell'emenda-
mento 1.31 risulta, a ben vedere, dissonante rispetto all'intento testeÂ evo-
cato di accomunare, nelle finalitaÁ educative, l'istruzione e la formazione.
Esso reca infatti una previsione improntata alla loro divisione, contropro-
ducente rispetto alla finalitaÁ della loro integrazione.

Il senatore ASCIUTTI ritira l'emendamento 1.31.

Il seguito dell'esame congiunto eÁ quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, onde consentire la conclusione dell'e-
same, in sede consultiva su atti del Governo, dello schema di decreto le-
gislativo recante la ridefinizione dei rapporti tra Servizio sanitario nazio-
nale ed universitaÁ, da parte delle Commissioni riunite 7ã e 12ã (convocate
domani, giovedõÁ 16 dicembre, alle ore 14), la seduta della 7ã Commissione
giaÁ prevista per lo stesso giorno alle ore 15 non avraÁ piuÁ luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3836

Art. 2.

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: «All'onere derivante
dall'attuazione della presente legge, pari a lire 20 miliardi annue a decor-
rere dal 1999, si provvede» con le seguenti: «L'onere derivante dall'attua-
zione della presente legge si quantifica in lire 20 miliardi annue a decor-
rere dal 1999, che si reperiscono».

2.1 Toniolli

Art. 3.

Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: «fondazioni, strutture» in-

serire le seguenti: «, istituzioni accademiche».

3.1 Lombardi Satriani, relatore

Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: «di cui» inserire la se-

guente: «, rispettivamente,».

3.2 Lombardi Satriani, relatore

Art. 5.

Al comma 1, capoverso 2, sostituire il primo periodo con il seguente:

«Il Comitato eÁ presieduto dal Ministro ed eÁ costituito da un rappresentante
designato dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, da un
rappresentante del Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali designato
dal Ministro stesso, da un rappresentante del Ministro della pubblica istru-
zione, da un rappresentante designato dal Consiglio nazionale delle ricer-
che, da un rappresentante designato dall'ENEA e da un rappresentante de-
signato dall'Istituto nazionale di fisica nucleare».

5.1 Marri, Pace, Bevilacqua
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In subordine all'emendamento 5.1, al comma 1, capoverso 2, secondo

periodo, dopo le parole: «Il Comitato» inserire le seguenti: «, sentite le
Commissioni parlamentari competenti».

5.2 Marri, Bevilacqua, Pace

Al comma 1, capoverso 2, secondo periodo, dopo le parole: «svolge
funzioni di consulenza» inserire la seguente: «gratuita».

5.3 Toniolli

Al comma 1, capoverso 2, secondo periodo, dopo le parole: «possono
essere rinnovati una sola volta» inserire le seguenti: «e saraÁ loro ricono-
sciuto il rimborso delle spese sostenute per le loro funzioni».

5.4 Toniolli
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ã)

MERCOLEDIÁ 15 DICEMBRE 1999

339ã Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione

Danese.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REDIGENTE

(4344) Misure di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed alla ricerca appli-
cata nel settore navale, approvato dalla Camera dei deputati

± e petizione n. 604 ad esso attinente

(Discussione e approvazione)

Il presidente PETRUCCIOLI ricorda che il provvedimento, origina-
riamente assegnato in sede deliberante, era stato rimesso alla sede refe-
rente per iniziativa di un decimo dei componenti del Senato. Nella gior-
nata di ieri, il Presidente del Senato, con il conforto unanime della
Conferenza dei Capigruppo, ha provveduto ad un nuovo deferimento del
disegno di legge in sede redigente. Propone pertanto di considerare acqui-
siti i lavori svolti nelle sedi precedenti.

Conviene la Commissione.

Il senatore GERMANAÁ illustra il seguente ordine del giorno:
«L'8ã Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del

Senato,
in sede di discussione del disegno di legge n. 4344 recante "Misure

di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed alla ricerca appli-
cata nel settore navale";

considerata l'ipotesi che aziende armatoriali possano avere stipu-
lato contratti o definito trattative e versato anticipi per l'acquisto di
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navi, adibite al trasporto di passeggeri, provenienti da Registri stranieri e
costruite da oltre vent'anni;

al fine di non ledere gli interessi economici dell'imprenditorialitaÁ
del settore,

impegna il Governo:

a consentire l'iscrizione nelle matricole o nei Registri nazionali di
unitaÁ adibite al trasporto passeggeri provenienti da Registri stranieri e co-
struite da oltre vent'anni, per le quali alla data di entrata in vigore della
presente legge sia stato dato comunque inizio al procedimento di iscri-
zione o di immatricolazione anche tramite la sola richiesta di assegnazione
di nome all'unitaÁ o di passavanti provvisorio».

0/4344/4/8 GermanaÁ, Baldini, Terracini

Sul documento in questione il relatore CARPINELLI si rimette al
Governo e il sottosegretario DANESE dichiara di accogliere l'ordine del
giorno.

Dopo che il presidente PETRUCCIOLI ha verificato la presenza del
numero legale, si passa alla votazione degli articoli.

Posti separatamente ai voti, sono approvati i 13 articoli di cui consta
il disegno di legge.

Dopo dichiarazioni di astensione dei senatori GERMANAÁ e BORNA-
CIN, la Commissione conferisce mandato al relatore di riferire in Assem-
blea in termini favorevoli all'approvazione finale del disegno di legge
(con assorbimento della petizione n. 604 ad esso attinente), autorizzandolo
nel contempo a chiedere di poter svolgere oralmente la relazione.

La seduta termina alle ore 9,25.

340ã Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Bargone.

La seduta inizia alle ore 15,10.
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento concernente «Istituzione del sistema di qualificazione per gli

esecutori di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 Euro» (n. 602)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, C08ã, 0042ë)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore SARTO sottolinea la necessitaÁ di inserire le opere di in-
gegneria ambientale in raggruppamenti di natura piuÁ omogenea. Esprime
inoltre perplessitaÁ sulle norme riguardanti la separazione tra rilevati ferro-
viari e stradali che andrebbero meglio specificate. Auspica infine un coor-
dinamento tra le procedure di qualificazione nazionale e comunitaria.

Il senatore VEDOVATO esprime un giudizio positivo sull'impianto
generale del provvedimento, ritenendo tuttavia necessaria qualche modi-
fica sia in relazione alla fase transitoria di applicazione, per non creare
difficoltaÁ agli operatori, sia al fine di garantire uniformitaÁ di valutazioni
a livello nazionale. Sarebbe inoltre necessario integrare, con la partecipa-
zione di una quota di imprenditori e committenti, le SocietaÁ Organismi di
attestazione (SOA) senza inficiare il compito cui sono chiamate. Ritiene
quindi necessario trovare una soluzione piuÁ confacente riguardo ai direttori
tecnici non laureati, e richiama l'esigenza di incentivi per la qualificazione
e il rafforzamento del sistema premiale. Infine, riguardo al sistema tariffa-
rio, auspica una giusta remunerazione alle imprese e che non si ecceda nei
costi di qualificazione con particolare riguardo alle imprese piccole e me-
die.

Il senatore GERMANAÁ , dichiarando di condividere le preoccupazioni
espresse dal senatore Vedovato riguardo al sistema tariffario per le piccole
e medie imprese, pone l'accento sulle norme relative al fatturato delle im-
prese stesse, sulle quali appare necessaria qualche modifica peraltro giaÁ
segnalata al relatore.

Il senatore BORNACIN, dopo aver richiamato l'attenzione del Go-
verno sulla opportunitaÁ di dare tempi piuÁ congrui al Parlamento per espri-
mersi su atti complessi come quello in esame, dichiara di condividere le
preoccupazioni del senatore Vedovato riguardo alle piccole e medie im-
prese. Esprime poi perplessitaÁ sulla parte riguardante il periodo transitorio
di applicazione del provvedimento e chiede se non sarebbe stato oppor-
tuno mantenere la vecchia normativa in attesa di quella europea ormai
di prossima emanazione. Esprime quindi forti perplessitaÁ sulla totale pri-
vatizzazione delle SOA e sull'articolo 3 in relazione alle nuove categorie
introdotte. Pur sottolineando la necessitaÁ di una totale trasparenza in ma-
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teria di appalti ritiene poi opportuna una revisione dell'articolo 17, in re-
lazione ai requisiti di qualificazione, al fine di stabilire un termine tempo-
rale per la riammissione alle gare di appalto di imprenditori che siano ri-
corsi al patteggiamento.

Il senatore BOSI si associa alle osservazioni svolte dal senatore Bor-
nacin sia in relazione alla scarsitaÁ di tempo concessa alla Commissione
per esaminare il provvedimento in titolo sia, in particolare, in relazione
alle questioni riguardanti il patteggiamento e quindi alle norme contenute
nell'articolo 17. Auspica quindi la revisione delle norme riguardanti la
fase transitoria di applicazione del regolamento al fine di evitare il blocco
degli appalti per le amministrazioni meno organizzate.

Il senatore BALDINI sottolinea che eÁ diventato ormai assai proble-
matico per i gruppi di minoranza esaminare i provvedimenti del Governo
che vengono posti alla discussione in tempi cosõÁ rapidi da non consentire
alcuna istruttoria sul merito. Nel caso di specie, ad esempio, sarebbero
state necessarie delle audizioni degli operatori del settore al fine di poter
meglio comprendere le lacune della normativa dagli stessi operatori segna-
late. Auspica pertanto da parte del Governo una diversa disponibilitaÁ nei
confronti del lavoro del Parlamento e in particolare dei Gruppi di opposi-
zione.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore ERROI, intervenendo in sede di replica, dichiara di condi-
videre molte delle osservazioni svolte nel dibattito anche se ritiene che nel
caso di specie la ristrettezza dei tempi con cui il Parlamento eÁ stato chia-
mato ad esprimersi non puoÁ essere ascritta all'Esecutivo. Assicura quindi
che prenderaÁ in considerazione tutti i suggerimenti pervenutegli che non
contraddicano l'impianto generale del provvedimento. Chiede infine chia-
rimenti riguardo al rapporto tra la norma del provvedimento in esame che
disciplina le categorie specialistiche e quelle contenute nel regolamento
generale ex articolo 3 della legge n. 109 del 1994.

Il sottosegretario BARGONE, dopo aver brevemente ricostruito l'iter
burocratico dello schema di regolamento, sottolinea come non si possa im-
putare al Governo alcuna responsabilitaÁ per le ristrettezze dei tempi riser-
vati al parere da parte delle Commissioni parlamentari, ma come al con-
trario l'Esecutivo si sia impegnato per giungere all'emanazione di questo
provvedimento, al fine di evitare un vuoto legislativo, entro la fine del
1999. In merito poi alla normativa europea sottolinea che non vi saranno
problemi di coordinamento in quanto l'impostazione data al provvedi-
mento e a tutta la normativa riguardante gli appalti eÁ molto avanzata. Di-
chiara quindi di condividere la necessitaÁ di qualche modifica alla norma-
tiva transitoria al fine di non creare problemi agli operatori. In merito poi
alle categorie specialistiche fa presente che eÁ stata aggiunta qualche cate-



15 Dicembre 1999 8ã Commissione± 72 ±

goria proprio al fine di salvaguardare alcuni specialismi. In merito al pro-
blema dei consorzi stabili fa quindi presente che il Governo intende inse-
rire norme contenenti incentivi fiscali nel collegato ordinamentale: ri-
guardo poi al patteggiamento si dichiara favorevole al superamento dei
5 anni, fermo restando che si tratta di un'ammissione di colpa. Fa infine
presente che per quanto riguarda le SOA, totalmente privatizzate, la scelta
eÁ stata operata dalla legge; il regolamento deve pertanto stabilire controlli
puntuali ed eventualmente prevedere la presenza di operatori e commit-
tenti in percentuali che non alterino la funzione di questi organismi.

Il seguito dell'esame eÁ quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ã)

MERCOLEDIÁ 15 DICEMBRE 1999

307ã Seduta

Presidenza del Presidente
SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali

Fusillo.

La seduta inizia alle ore 15,15.

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente SCIVOLETTO, tenuto conto di concomitanti impegni
istituzionali del senatore Bedin, relatore sull'A.S. 4276, e anche di futuri
impegni del senatore Cortiana, relatore sulla proposta di relazione all'As-
semblea iscritta all'ordine del giorno, propone di procedere immediata-
mente all'esame di tale proposta di relazione sugli organismi genetica-
mente modificati.

Conviene la Commissione.

MATERIE DI COMPETENZA

Proposta di relazione all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regola-

mento, sugli organismi geneticamente modificati.

(Esame e rinvio)
(R050 001, C09ã, 0001ë)

Il relatore CORTIANA ricorda preliminarmente che la Commissione
agricoltura ha svolto una serie di audizioni, ai sensi dell'articolo 46 del
Regolamento, con i rappresentanti dei Ministeri interessati alla tematica
degli organismi geneticamente modificati, al fine di acquisire un quadro
di insieme sugli OGM, sulla loro immissione nell'attivitaÁ agricola, nella
catena agroalimentare e complessivamente nei sistemi naturali. Dopo
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aver ricordato le varie scadenze istituzionali relative agli OGM (quali la
direttiva europea 98/44/CE del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica
delle invenzioni biotecnologiche, il relativo atto di recepimento da parte
del Governo italiano, la complessa trattativa in corso per il Millennium
Round e il prossimo incontro per la firma del Protocollo sulla biosicu-
rezza), richiama altresõÁ le prese di posizione assunte, con varie risoluzioni
e ordini del giorno, a livello parlamentare noncheÂ anche le prese di posi-
zione del Governo in relazione ai problemi degli OGM.

Il relatore Cortiana si sofferma quindi analiticamente sulla posizione
assunta dall'Unione europea, che ha da tempo avvertito i rischi di un ap-
proccio squilibrato verso le biotecnologie, ricordando che in particolare la
riforma della PAC ha puntato sulla qualitaÁ e la multifunzionalitaÁ dell'agri-
coltura e segnalando che, a fronte dei contenuti della direttiva sulle biotec-
nologie, il mandato negoziale per il Millennium Round ha avuto un ap-
proccio piuÁ restrittivo, il che segnala quindi l'apertura di una fase di pas-
saggio nelle posizioni dell'Unione. Si richiama analiticamente, per gli
aspetti piuÁ scientifici, ai contenuti della proposta di relazione in distribu-
zione e segnala di non aver volutamente preso in esame l'aspetto farma-
ceutico, ma di aver privilegiato i problemi legati all'agricoltura e segnala
in particolare le difficoltaÁ in cui versano i singoli agricoltori che hanno
stipulato accordi con le industrie delle biotecnologie, che prevedono forme
di vera e propria dipendenza per la risemina. Si sofferma quindi sui pro-
blemi posti in relazione al Millennium Round e ricorda che il nuovo sce-
nario di opportunitaÁ scientifiche, tecniche, economiche ed ambientali non
potraÁ essere pregiudicato da un approccio riduttivo ma si tratta comples-
sivamente di ricondurre le nuove possibilitaÁ offerte dalle biotecnologie
alla sfera decisionale pubblica, adottando in particolare il principio di pre-
cauzione.

Nel rinviare ulteriormente, per una analitica esposizione degli obiet-
tivi sui quali ritiene necessario che il Governo si impegni alla proposta di
relazione in distribuzione, in particolare richiama, rispetto ai tredici punti
indicati nella proposta quali obiettivi dell'azione di governo, l'esigenza
che il Millennium Round si relazioni in modo non «sovraordinante» alle
altre conferenze internazionali, a partire da quella sulla biosicurezza;
che sia affermata la sostenibilitaÁ ambientale, sociale, di ricerca, evitando
brevetti di sbarramento; che si promuova un osservatorio unico sugli
OGM e che la ricerca sulle biotecnologie muti indirizzo in coerenza
con la Convenzione ONU di Rio; che si adotti, relativamente agli
OGM, il principio di precauzione; che sia definito un efficace sistema
di etichettatura; che siano adottate anche per gli OGM le metodologie
giaÁ utilizzate dalla medicina moderna relativamente all'efficacia dei far-
maci; che siano incentivati i prodotti di qualitaÁ e che siano adottate azioni
positive per la salvaguardia e la valorizzazione della diversitaÁ alimentare e
delle tradizioni territoriali e gastronomiche.

Il relatore Cortiana ritiene cosõÁ di avere illustrato analiticamente una
proposta di relazione, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regola-
mento, sugli organismi geneticamente modificati, del seguente tenore:
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«1. La 9ã Commissione Permanente del Senato Agricoltura e produ-
zione agroalimentare ha svolto una serie di audizioni, ai sensi dell'articolo
46 del Regolamento, che hanno interessato i Ministeri della SanitaÁ, del-
l'Ambiente, dell'UniversitaÁ e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, del-
l'Industria, Commercio e Artigianato, delle Politiche Agricole.

Le audizioni sono state tenute allo scopo di acquisire un quadro d'in-
sieme, sia sotto il profilo delle competenze che delle iniziative e delle va-
lutazioni, relativamente agli Organismi Geneticamente Modificati (OGM)
e alla loro immissione nell'attivitaÁ agricola, nella catena agroalimentare e
complessivamente nei sistemi naturali.

La definizione di un quadro d'insieme sugli OGM e la proposta di
Relazione all'Assemblea da parte della 9ã Commissione permanente si
rendono necessarie in relazione a una serie di scadenze istituzionali rela-
tive agli OGM e al loro impiego in agricoltura e nella produzione agroa-
limentare, quali:

± la definizione e la promulgazione della Direttiva Europea da parte
del Parlamento e del Consiglio sulla « Protezione giuridica delle inven-
zioni biotecnologiche » direttiva 98/44/CE del 6 luglio 1998 e conse-
guente avvio delle procedure per il suo recepimento da parte del Governo
e del Parlamento italiano (con l'A.S. 4280, di iniziativa governativa, si
conferisce delega al Governo per il recepimento di tale direttiva);

± la trattativa iniziata a novembre 1999 a Seattle (USA), del Millen-
nium Round, il negoziato sui mercati e sul commercio mondiale che vede
coinvolti i 135 paesi membri dell'Organizzazione Mondiale del Commer-
cio (OMC), negoziati la cui durata complessiva eÁ prevista in 3-4 anni;

± l'incontro finale, sotto l'egida dell'ONU, per la firma del Proto-
collo sulla Biosicurezza, che si terraÁ a Montreal (Canada) dal 20 al 28 feb-
braio del 2000.

Il Parlamento ed il Governo hanno affrontato le problematiche rela-
tive agli OGM attraverso:

± la Risoluzione 7-00422 della 12ã Commissione della Camera dei
Deputati del 10 marzo 1998;

± l'Ordine del giorno n. 1, approvato dall'Assemblea del Senato il 10
marzo 1998;

± l'adesione del Governo al Ricorso contro la Direttiva Europea pro-
mosso dall'Olanda e dalla Norvegia;

± l'approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, del disegno di
legge A.S. 4280 «Delega al Governo per il recepimento della direttiva 98/
44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche» (dianzi
citato), comunicato alla Presidenza del Senato il 19 ottobre 1999 e asse-
gnato alla Commissione Industria e assegnato alla 9ã Commissione in
sede consultiva. A tale proposito occorre tenere presente che il 9 novem-
bre 1999, presso la Corte dell'UE in Lussemburgo si eÁ tenuta la prima
udienza su un quesito posto dal Consiglio di Stato francese. La Corte su-
prema di Parigi ha chiesto alla Corte di giustizia dell'UE se uno stato del-
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l'UE puoÁ opporsi, in base al principio di precauzione, alla disseminazione
di un organismo geneticamente modificato dopo che la Commissione Eu-
ropea l'ha autorizzata;

± l'approvazione, da parte della 12ã Commissione della Camera dei
deputati, di una risoluzione che affronta anche le questioni della sicurezza
alimentare, anche con riferimento ai negoziati del Millennium Round.

Per cioÁ che concerne il settore agricolo, il Governo ha partecipato at-
tivamente alla definizione della posizione europea del Consiglio «Agricol-
tura» del 27 settembre 1999 per i negoziati del Millennium Round.

2. Nella storia dell'uomo la nascita della civiltaÁ, con tutte le strutture
e le funzioni dedicate alla comunitaÁ sociale, eÁ dovuta all'invenzione del-
l'agricoltura e alla conseguente eccedenza di cibo relativamente ai biso-
gni. Questo settore primario ha consentito i successivi sviluppi industriali,
poi terziari, fino a giungere al quaternario avanzato e alla dematerializza-
zione nella societaÁ della comunicazione. L'innovazione scientifica e tecno-
logica hanno consentito all'agricoltura sviluppi quantitativi impensabili e
la creazione di una industria agroalimentare, ma ogni volta che l'uomo
ha ecceduto nell'intensitaÁ dello sfruttamento della terra, nella riduzione
della sua complessitaÁ a variabile dipendente, nelle forzature dei tempi bio-
logici, si sono prodotti squilibri ambientali, riduzione delle specie e delle
varietaÁ, pericoli per la sicurezza alimentare.

L'UE ha da tempo avvertito i rischi di questo approccio; infatti, la
riforma della PAC, nel quadro di Agenda 2000, punta decisamente sulla
qualitaÁ e sulla multifunzionalitaÁ dell'agricoltura.

In natura gli incroci tra organismi viventi avvengono entro i limiti
della specie, laddove l'ingegneria genetica eÁ una tecnica innovativa che
prevede l'inserimento anche di geni appartenenti ad una specie nel corredo
genetico di un'altra, al fine di trasferire le caratteristiche desiderate. Fino
ad ora le ricerche e le applicazioni in questo campo sono relative all'au-
mento della resistenza agli erbicidi, in modo da utilizzare (aumentandone
la produzione e la diffusione, con minori preoccupazioni e precauzioni per
le piante coltivate) questi composti per combattere le erbe infestanti, op-
pure all'aumento della resistenza agli insetti (al fine di combattere quelli
nocivi). Ulteriori ricerche sono finalizzate a produrre sementi che svilup-
peranno sementi sterili. Questo ultimo aspetto, in particolare, consente di
inquadrare le ricerche e le applicazioni degli OGM all'interno di un qua-
dro agro-industriale che prevede (a partire dalla brevettazione delle se-
menti) contratti con gli agricoltori che includono l'obbligo di acquistare,
insieme alle sementi i cui semi derivati eÁ vietato riseminare l'anno succes-
sivo, i composti erbicidi ed insetticidi della stessa azienda.

Un altro aspetto dell'attivitaÁ delle aziende dell'industria delle biotec-
nologie riguarda la definizione di invenzione di geni e principi attivi, pre-
senti negli organismi viventi animali e vegetali, riprodotti industrialmente
o comunque modificati, con conseguente brevettazione e sottrazione alla
libera disponibilitaÁ. Si configura cosõÁ un monopolio e una privatizzazione
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delle conoscenze ed un rapporto di dipendenza univoca da parte degli
agricoltori; ne deriva inoltre che le popolazioni che, con la loro presenza
ed attivitaÁ, hanno preservato patrimoni naturali contenenti geni e principi
attivi brevettati, non ne dispongono piuÁ liberamente.

Il fine delle multinazionali monopolistiche della biotecnologia eÁ
quindi strettamente imprenditoriale, mentre compete a strutture pubbliche
verificare la sostenibilitaÁ ambientale, sociale, e le implicazioni sulla salute
dei consumatori. Infatti, non eÁ detto che un fine imprenditorialmente legit-
timo, a parte l'aspetto monopolistico, corrisponda agli interessi generali, al
bene comune.

Le audizioni della 9ã Commissione hanno messo in luce altri pro-
blemi, oltre a quelli relativi allo «snaturamento» di un mercato democra-
tico, partecipato da liberi imprenditori agricoli, a partire da quelli piuÁ po-
veri dei paesi in via di sviluppo.

Per quanto riguarda la salute, se eÁ facilmente misurabile la tossicitaÁ
acuta ,dovuta a piccole dosi di composti presenti negli alimenti, meno fa-
cilmente misurabili sono la tossicitaÁ sub-acuta e cronica, dovute ad accu-
mulo di dosi, ancora piuÁ difficilmente valutabili sono i rischi biologici, di
cancerogenesi, teratogenesi e mutagenesi, per la difficoltaÁ di individuare il
rapporto causa-effetto, per la dilazione di quest'ultimo nel tempo e per l'e-
levata specificitaÁ biologica di questi fattori di rischio.

Vi eÁ, poi, il rischio di allergie, percheÂ nel processo di estrazione di
lecitine, emulsionanti, acidi grassi (di per seÂ non allergeniche) queste po-
trebbero portare con seÂ residui di proteine allergeniche. Per quanto ri-
guarda il passaggio di resistenza agli antibiotici tra pianta transgenica e
microrganismi, gli esperti incaricati dall'UE hanno constatato un incre-
mento di 1/10000 rispetto al passaggio che avviene naturalmente.

Per quanto riguarda il rischio di inquinamento biologico, la trasmis-
sione di geni da specie a specie conferma il rischio di inquinamento di
altre piante coltivate; infatti sono giaÁ sorti problemi legali tra la ditta
che possiede i brevetti dei geni modificati che ha reclamato i propri diritti
nei confronti dell'agricoltore confinante ed inconsapevole (ma occorre do-
mandarsi chi viene realmente danneggiato).

Si conferma quindi che l'uso frequente di un certo erbicida induce
fenomeni di adattamento e comparsa di meccanismi di resistenza nelle
erbe infestanti e questo vale per gli insetti.

EÁ stata poi segnalata l'insufficiente chiarezza circa gli obbiettivi della
valutazione del rischio. Si eÁ riscontrata l'assenza di studi preventivi del-
l'impatto sugli ecosistemi dei fenomeni di ibridazione tra piante transge-
niche e non. EÁ stata confermata la debolezza italiana nella ricerca, messa
ancora piuÁ a rischio dalla natura monopolistica delle imprese del settore
che detengono i brevetti. Si eÁ configurata la sostanziale assenza di una
azione concertata tra politiche economiche, sanitarie, agro-alimentari, am-
bientali, della ricerca scientifica e tecnologica.

Se poi si passa a considerare alcune problematiche specifiche del set-
tore primario, si arriva alla necessaria conclusione che per prodotti che si
preoccupano di «curare la terra e l'uomo», eÁ indispensabile utilizzare le
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metodologie condivise dalla medicina moderna relativamente all'efficacia
dei farmaci. EÁ noto, infatti che da tempo si eÁ passati dall'osservazione em-
pirica ai metodi della ricerca sperimentale, che prevedono quattro fasi di
valutazione per accertare la qualitaÁ, l'affidabilitaÁ, la sicurezza e l'etica del
trattamento: quindi, conoscenza del composto prescelto, controlli su even-
tuali effetti dannosi, quali tossicitaÁ, mutagenesi (modificazioni del patri-
monio genetico), conoscenza della dose massima tollerata, degli effetti in-
desiderabili, del metabolismo, della eliminazione, verifica dei risultati cli-
nici, cioeÁ dell'efficacia clinica, consenso informato delle persone sottopo-
ste allo studio. Se si parla della natura costitutiva della vita, la cautela me-
todologica ed una decisione consapevole non possono che essere le con-
seguenze logiche di una etica della responsabilitaÁ verso il vivente attuale
e futuro: la politica pubblica eÁ tale solo se risponde ad interessi generali,
ai quali gli interessi particolari ancorcheÂ legittimi si devono adeguare. La
ricerca sugli OGM apre prospettive di notevoli potenzialitaÁ nel campo me-
dico ed alimentare, dai farmaci ai trapianti. Essa presuppone che al suo
governo concorrano sia i momenti della produzione, sia le istituzioni pub-
bliche a garanzia degli interessi generali.

3. Il quadro uscito dalle audizioni dei ministeri interessati eÁ risultato
problematico, con forti sconnessioni e vuoti informativi su una realtaÁ ita-
liana che, se presenta ritardi evidenti e una inerzia che asseconda processi
esterni, conosce anche esperienze di qualitaÁ nella ricerca.

Dalle audizioni svolte discendono alcune riflessioni e proposte che
possono consentire alla politica pubblica di svolgere un ruolo attivo e re-
sponsabile.

La questione degli OGM, per quanto riguarda il settore agricolo ed
agroalimentare, eÁ fortemente intrecciata agli esiti del Millennium Round:
le istituzioni rappresentative e di governo nazionali devono prendere deci-
sioni affrontando una situazione in rapida evoluzione, tanto sotto l'aspetto
scientifico-tecnologico, che finanziario-industriale; si rende quindi neces-
sario lo svolgimento di un ruolo prevalente della politica pubblica al
fine di non subordinare ad un ambito mondiale di negoziazione commer-
ciale le molteplici implicazioni e funzioni dell'agricoltura e della produ-
zione agroalimentare. Ad esempio: se le normative ambientali e di sicu-
rezza alimentare di singoli stati o dell'UE, in sede di negoziato per la li-
beralizzazione del commercio, vengono considerate come barriere, pos-
sono essere rimosse o relativizzate.

Proprio gli indirizzi del mandato negoziale del Consiglio UE per l'a-
gricoltura confermano «la ferma volontaÁ di continuare a sviluppare il mo-
dello di agricoltura europeo esistente basato sulla multifunzionalitaÁ, che il
Consiglio europeo ha approvato, e di agire per affermarne l'identitaÁ sia
all'interno che all'esterno dell'Unione europea».

L'agricoltura europea, in quanto settore economico, deve essere mul-
tifunzionale, sostenibile, competitiva e presente su tutto il territorio euro-
peo, comprese le regioni con problemi specifici. Essa deve essere capace
di salvaguardare il paesaggio, mantenere lo spazio naturale e apportare un
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contributo essenziale alla vitalitaÁ del mondo rurale. Deve altresõÁ rispondere
alle preoccupazioni e esigenze dei consumatori in fatto di qualitaÁ e sicu-
rezza dei prodotti alimentari, di protezione dell'ambiente e di difesa del
benessere degli animali« (Aspetti generali, comma 2). »Il Consiglio ritiene
che sia necessario adottare ai prossimi negoziati in seno all'OMC una li-
nea offensiva allo scopo, tra l'altro, di approfittare pienamente dell'espan-
sione degli scambi a livello mondiale, preservando e sviluppando il mo-
dello d'agricoltura europeo con le sue caratteristiche multifunzionali e
norme molto elevate di qualitaÁ e sicurezza, fare in modo che la liberaliz-
zazione dei mercati si inserisca in un contesto che comporti il riconosci-
mento, a livello internazionale, dei vincoli imposti agli agricoltori ed ai
prodotti agricoli europei e non rimetta in discussione il principio della pre-
ferenza comunitaria.« (Aspetti generali, comma 5). »Per quanto concerne
la sicurezza e la qualitaÁ dei prodotti alimentari, l'UE dovrebbe cercare so-
luzioni che garantiscano ai consumatori che l'Organizzazione Mondiale
del Commercio non verraÁ utilizzata per imporre sul mercato prodotti
che, dal punto di vista della sicurezza, destano legittime preoccupazioni
e che consentano all'Unione europea di stabilire il livello di protezione
appropriato. Fatte salve le disposizioni relative alla procedura di risolu-
zione delle controversie, sarebbe utile ottenere un riconoscimento generale
piuÁ chiaro del principio precauzionale. Si puoÁ inoltre venire incontro ad
ulteriori preoccupazioni dei consumatori fornendo maggiori informazioni
attraverso, tra l'altro, lo sviluppo dei sistemi di etichettatura. «(Obiettivi
dell'Unione europea nel quadro dei negoziati, comma 13).

EÁ altresõÁ importante sottolineare che il Parlamento europeo, nel corso
della seduta del 18 novembre 1999 ha approvato una Risoluzione sulla co-
municazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo
concernente l'approccio dell'Unione europea al ciclo dei negoziati del-
l'OMC Millennium Round. Tale risoluzione riconferma e ribadisce ulte-
riormente alcuni importanti principi giaÁ inclusi nel mandato negoziale:
in particolare nei «considerando» in premessa ribadisce l'esigenza di svi-
luppare ulteriormente e consolidare un commercio mondiale libero, equo e
socialmente equilibrato nel quadro del sistema multilaterale degli scambi
mondiali (punto D) e approva l'orientamento globale per i negoziati del
Millennium Round sviluppato nella comunicazione della Commissione,
con cui quest'ultima ha ripreso molte delle richieste formulate dal Parla-
mento in precedenti risoluzioni (punto L,3). Nella Risoluzione, relativa-
mente poi al punto dedicato al commercio di prodotti agricoli e della pe-
sca, la Risoluzione, da un lato osserva che «le decisioni del Consiglio eu-
ropeo di Berlino in merito alla riforma della politica agricola comune co-
stituiscono la base di negoziato con l'obiettivo di permette all'UE di ga-
rantire il modello agricolo europeo, fondato sulle piccole aziende a condu-
zione familiare e caratterizzato dalla polifunzionalitaÁ dalla produzione so-
stenibile di prodotti agricoli, dalla cura dell'ambiente e dalla conserva-
zione del mondo rurale...»; dall'altro «chiede che siano introdotte nell'ac-
cordo OMC sull'agricoltura disposizioni che permettano di mantenere un
sostegno permanente ai programmi incentrati sull'ambiente... e, dall'altra



15 Dicembre 1999 9ã Commissione± 80 ±

di sostenere la transizione verso un'agricoltura sostenibile ed ecologica-
mente compatibile, dotata di norme efficaci per quanto concerne il benes-
sere degli animali» (punti 6 e 10 della Risoluzione). Infine, «chiede che
nella revisione dell'accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie si ponga
a fondamento della politica della sicurezza alimentare il principio di pre-
cauzione, in modo che l'UE possa continuare a basare la propria politica
alimentare e di protezione dei consumatori e di tutela dell'ambiente su un
livello di protezione elevato (punto 13 della Risoluzione); nei successivi
punti da 14 a 18 della Risoluzione si ribadisce ulteriormente l'esigenza
di dare piena attuazione al principio di precauzione, quale criterio giuridi-
camente vincolante, da integrare nelle regole dell'OMC, rilevando che l'e-
tichettatura non costituisce la soluzione delle controversie sulla sicurezza
alimentare ma migliora la qualitaÁ di scelta dei consumatori.

Appare evidente come i problemi evidenziati durante le audizioni su-
gli OGM costituiscano una contraddizione con gli intenti fissati per l'agri-
coltura dal Consiglio dell'UE; contraddizione dovuta alla settorializza-
zione degli interventi e all'assenza di un riferimento unitario orientante,
che potrebbe essere superata dall'azione del Comitato Nazionale per la
Biosicurezza e dalla costituenda Agenzia Europea per la Sicurezza Ali-
mentare. Emerge altresõÁ evidente una consapevolezza che sta portando a
riconsiderare i presupposti della direttiva sugli OGM giaÁ approvata.

4. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte la 9ã Commissione ri-
tiene necessario ed opportuno che il Governo si impegni per i seguenti
obiettivi:

1. attivarsi sul piano internazionale affincheÂ il Millenium Round,
finalizzato alla liberalizzazione commerciale, si relazioni in modo non so-
vraordinante a tutte le altre conferenze internazionali, a partire da quella
sulla Biosicurezza;

2. impegnarsi sul piano internazionale affincheÂ ogni accordo sulla
liberalizzazione del commercio sia verificato per cioÁ che riguarda la soste-
nibilitaÁ ambientale, sociale e la libertaÁ di ricerca e conoscenza;

3. promuovere, con il concorso di tutti i ministeri interessati, un
Osservatorio unico sugli OGM al fine di avere un quadro sinottico sulle
ricerche, sulle sperimentazioni, sulla circolazione di sementi, animali e
prodotti, e al fine di definire procedure certe di verifica e di controllo;

4. impegnarsi affincheÂ, a partire dalla ricerca italiana, la ricerca
sulle biotecnologie muti indirizzo in coerenza con la Convenzione ONU
di Rio, che sulle biotecnologie afferma che la ricerca deve essere indiriz-
zata prioritariamente allo sviluppo dell'agricoltura sostenibile, special-
mente nei Paesi in via di sviluppo, per migliorare la disponibilitaÁ e la di-
stribuzione del cibo, la protezione dell'ambiente e lo sviluppo dei mecca-
nismi di cooperazione internazionale (cap 16); occorre passare da un indi-
rizzo legato alla diminuzione dei costi di produzione e all'aumento della
produttivitaÁ ad una fase successiva che punti a sviluppare la qualitaÁ e la
sostenibilitaÁ;
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5. impegnarsi affincheÂ vengano finanziati studi per la ricerca di
geni della resistenza agli agenti patogeni e alle avversitaÁ abiotiche (freddo
e siccitaÁ) nelle varietaÁ tradizionali e/o spontanee delle piante coltivate,
proprie della biodiversitaÁ esistente;

6. impegnarsi affincheÁ si definiscano modalitaÁ, tecniche e norme
legali a tutela del germoplasma autoctono, frutto della selezione millenaria
operata dalle agricolture di tutto il mondo; in questo caso, l'impiego delle
biotecnologie di «mappatura genica» consente di individuare precoce-
mente semi e plantule e classificare le diverse varietaÁ con la semplice in-
dagine sul patrimonio genetico, senza operare modificazioni dello stesso; eÁ
possibile, pertanto, arrivare ad una classificazione e ad un registro delle
cultivar autoctone e ad una conseguente legislazione di protezione nazio-
nale e regionale;

7. adottare, relativamente agli OGM, il principio di precauzione ed
introdurre una moratoria relativa alla coltivazione e alla commercializza-
zione dei prodotti geneticamente modificati e di alimenti derivati, realiz-
zati con le attuali conoscenza ed indirizzi tecnico-scientifici e non sotto-
posti ad una adeguata sperimentazione; e cioÁ alla luce della stessa direttiva
europea, che prevede che uno Stato membro possa adottare misure di
emergenza, se evidenze successive alla commercializzazione consentono
di ipotizzare che esso costituisca un pericolo, in attesa di una revisione
e definizione degli orientamenti europei, alla luce delle cause in corso
presso la Corte Europea e delle conferenze internazionali in corso; una
moratoria, cioeÁ, che consenta una definizione chiara e condivisa di regole
internazionali;

8. definire un sistema di etichettatura che consenta al consumatore
una pluralitaÁ nelle scelte e permetta di qualificare il percorso del prodotto
«dal campo al piatto» e quindi di impegnarsi affincheÂ sia possibile la trac-
ciabilitaÁ dell'ingrediente geneticamente modificato;

9. impegnarsi affincheÂ siano adottate, anche per tali prodotti, le
metodologie giaÁ condivise ed utilizzate dalla medicina moderna relativa-
mente all'efficacia dei farmaci, secondo canoni improntati a cautela termi-
nologica e a decisioni consapevoli;

10. impegnarsi affincheÂ gli incontri che le aziende biotecnologiche
propongono alle scuole includano la possibilitaÁ di un contraddittorio che
consenta ad insegnanti e studenti di disporre di piuÁ elementi informativi
e di giudizio;

11. impegnarsi per l'incentivazione di prodotti di qualitaÁ, laddove,
nell'ambito di un moderno, efficace e rigoroso controllo degli standard
minimi qualitativi dei processi di produzione, la diversitaÁ/diversificazione
legata a tradizioni territoriali eÁ un elemento qualitativo;

12. adottare azioni positive volte alla salvaguardia e alla valorizza-
zione, anche nelle scuole, della diversitaÁ alimentare, alla scoperta/risco-
perta dei gusti e delle tradizioni culinarie;

13. adottare azioni positive volte alla salvaguardia e alla valorizza-
zione della biodiversitaÁ delle piante coltivate e degli animali allevati, che
vanno considerati come patrimonio collettivo.«.
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Conclusivamente il relatore Cortiana precisa che nella proposta di re-
lazione ha trasferito i risultati delle audizioni svolte con i rappresentanti
del Governo ma ha anche tenuto conto del dibattito complessivo, succes-
sivamente sviluppatosi sia a livello istituzionale che a livello scientifico.
Ricorda inoltre che, ai fini della trattazione della proposta di relazione
da lui presentata, eÁ in itinere anche l'A.S. 4280 di recepimento della di-
rettiva comunitaria piuÁ volte citata.

Il PRESIDENTE ringrazia il relatore per l'opera di approfondimento
di una tematica cosõÁ complessa e ricorda che sull'A.S. 4280 la Commis-
sione eÁ pure chiamata ad esprimere un parere in sede consultiva.

Chiede quindi quale sia l'orientamento dei Gruppi in ordine all'anda-
mento dei lavori sulla proposta di relazione testeÁ illustrata.

Il senatore RECCIA ritiene opportuno, alla luce del rilievo oggettivo
delle questioni attinenti agli organismi geneticamente modificati, di tra-
sformare tale proposta di relazione in un vero e proprio strumento di in-
dirizzo di Commissione, che possa avere pertanto un carattere piuÁ cogente
nei confronti dell'Esecutivo. Ricorda infatti che eÁ stata proprio la 9ã Com-
missione, con l'attenzione e la sensibilitaÁ dimostrata nei confronti di tali
problematiche, ad assumere importanti iniziative di approfondimento che
hanno coinvolto vari livelli istituzionali anche in un ambito internazionale
e, proprio a seguito di tale rinnovato interesse nei confronti delle biotec-
nologie, l'Italia si eÁ conseguentemente inserita nel «cartello» di quei paesi
che esprimono una posizione di preoccupazione o comunque di cautela.
Tenuto conto che il quadro normativo si presenta comunque aperto, anche
alla luce dell'esame in corso dell'A.S. 4280 di recepimento della direttiva
sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, piuÁ volte ci-
tata, ritiene che tale processo di approfondimento vada accelerato e riba-
disce che eÁ necessario ed urgente elaborare linee di indirizzo su tale ma-
teria.

Il senatore BIANCO chiede se sia stata audita anche la Federchimica.

Il PRESIDENTE ricorda che, ai sensi dell'articolo 46 del Regola-
mento, eÁ stato possibile procedere alle audizioni di soli rappresentanti
del Governo.

Il senatore BUCCI sottolinea preliminarmente che si tratta di una ma-
teria assolutamente nuova e tale da richiedere, per la sua estrema comples-
sitaÁ, il massimo approfondimento. Nell'esprimere pertanto grande preoc-
cupazione nei confronti di eventuali «corse in avanti» che non sempre
sono sinonimo di buoni risultati, richiama l'attenzione della Commissione
sugli esiti del dibattito che si sviluppoÁ alcuni anni fa intorno al referendum
sul nucleare, osservando che l'esito delle posizioni allora assunte impli-
cheraÁ la fuoriuscita del Paese dall'area dei produttori di energia (come di-
mostra il recente raddoppio della domanda di importazione dall'estero di
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energia elettrica). Nel ricordare che oggi anche in Germania i Verdi sem-
brerebbero pronti a soprassedere sulle ipotesi di chiusura di tale tipo di
impianti, ritiene che anche nel settore delle biotecnologie le decisioni da
assumere debbano essere inquadrate nel contesto complessivo per evitare
che siano assunte posizioni non meditate. Nel ribadire di essere restio a
qualsiasi accelerazione, ritiene opportuno lo svolgimento di ulteriori ana-
lisi di medio-lungo periodo sulle prospettive dell'agricoltura italiana. Non
intende pertanto entrare nel merito delle questioni affrontate e chiede che
la materia sia ulteriormente discussa e approfondita.

Il PRESIDENTE, nel ricordare di avere chiesto non l'avvio del dibat-
tito ma un orientamento sull'andamento dei lavori, ricorda al senatore
Reccia che in Ufficio di Presidenza era stata affrontata l'ipotesi di percor-
rere la diversa strada procedurale prevista dall'articolo 50, comma 2, del
Regolamento che prevede peraltro l'assegnazione di un affare al fine di
procedere alla eventuale votazione di una risoluzione da parte della Com-
missione; ricorda altresõÁ che in quella sede si decise di operare ai sensi
dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento con la proposta di relazione
all'Assemblea. Ribadisce l'esigenza di un chiarimento sui tempi dell'iter

della proposta in esame.

Il senatore PIATTI, espresso apprezzamento per la relazione del se-
natore Cortiana, osserva che necessariamente ci vorranno dei tempi piuÁ
lunghi, anche per l'intrecciarsi di tale iter con quello dell'A.S. 4280, il
che fa presumere che si superi il periodo della sospensione dei lavori di
fine d'anno. Nel ritenere condivisibile il richiamo al principio di precau-
zione e nel ribadire la rilevanza dei temi della sicurezza alimentare, ritiene
che la tematica degli OGM vada affrontata al di fuori da chiusure di tipo
provinciale ma con uno sforzo di armonizzazione all'interno del contesto
europeo, valorizzando il ruolo della ricerca pubblica e acquisendo in par-
ticolare le risultanze del dibattito in corso a livello parlamentare e a livello
scientifico fra cui segnala un interessante documento (apparso sul numero
di luglio-agosto 1999 della rivista «Agricoltura» edita dallo stesso MI-
PAF) dedicato proprio al tema delle biotecnologie. Nel rilevare che il pre-
gio della proposta di relazione del senatore Cortiana risiede proprio nel
carattere non ideologico dell'approccio proposto, conviene sulla opportu-
nitaÁ di concordare l'esame del documento con il parere da rendere sul-
l'A.S. 4280, valutando conclusivamente se limitare gli approfondimenti
sugli OGM alle sole implicazioni per l'agricoltura o anche per altri settori
interessati.

Il senatore BIANCO dichiara di concordare con il senatore Piatti sul-
l'esigenza di una armonizzazione a livello europeo per la disciplina degli
OGM e con le valutazioni del senatore Bucci circa gli esiti del passato
referendum sull'energia nucleare. Ritiene inoltre condivisibile l'esigenza
di un ulteriore approfondimento di una questione di cosõÁ tanto rilievo,
sulla quale sono state svolte solo alcune audizioni.
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Il senatore BEDIN ritiene che il lavoro fin qui svolto debba avere co-

munque uno sbocco istituzionale e, nel condividere anche le preoccupa-

zioni manifestate dal senatore Reccia, ritiene che la Commissione possa

preliminarmente esprimersi in sede consultiva sull'A.S. 4280, sviluppando

contemporaneamente un ulteriore approfondimento delle tematiche og-

getto della proposta di relazione illustrata dal senatore Cortiana: in tal

modo sarebbe possibile concentrare un primo orientamento della Commis-

sione in sede di espressione del parere sull'A.S. 4280 e, dopo avere svolto

ulteriori approfondimenti (contemporaneamente all'iter in Commissione

del medesimo A.S. 4280) concludere l'esame con l'approvazione di una

proposta di relazione all'Assemblea, in tempo utile percheÂ questa possa

essere iscritta all'ordine del giorno del Plenum del Senato in concomitanza

con l'esame dell'A.S. 4280.

Il relatore CORTIANA ritiene condivisibile l'orientamento che sem-

bra emergere dal dibattito, ribadendo di aver voluto svolgere una rifles-

sione ponderata e si riserva in altra sede di svolgere ulteriori considera-

zioni rispetto alle questioni richiamate dallo stesso senatore Bucci in

relazione ai problemi del nucleare che non attengono alla materia in di-

scussione. Ribadisce infine che la proposta di relazione non ha pretesa

di esaustivitaÁ ma tiene conto non solo delle risultanze delle audizioni

ma anche delle future scadenze che vedranno coinvolta l'Italia, per esem-

pio in relazione alla Conferenza sulla biosicurezza del prossimo febbraio.

Condivide inoltre la proposta in ordine all'andamento dei lavori avanzata

dal senatore Bedin ma, pur ritenendo utile ed opportuno che possano es-

sere svolte ulteriori audizioni (anche procedendo ad ascoltare nuovamente

i rappresentanti dei ministeri giaÁ auditi) ritiene necessario sul piano poli-

tico «chiudere questa fase procedurale».

Dopo ulteriori brevi interventi dei senatori BEDIN e RECCIA, ha la

parola il senatore CUSIMANO il quale sottolinea che occorre tenere di-

stinte le due discussioni, quella attinente all'espressione del parere sul-

l'A.S. 4280 (per la quale si potraÁ comunque utilizzare il dibattito fin

qui acquisito) e quella sulla proposta di relazione in discussione, per la

quale, a conclusione di una approfondita discussione di merito, si potraÁ

valutare l'esigenza o meno di svolgere ulteriori audizioni (ascoltando co-

munque tutti i punti di vista interessati).

Il presidente SCIVOLETTO conclusivamente ritiene quindi che l'Uf-

ficio di Presidenza potraÁ fissare i tempi dell'ulteriore seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame eÁ quindi rinviato.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il sottosegretario FUSILLO richiama l'attenzione della Commissione

sulla esigenza di avviare tempestivamente la discussione dell'A.S. 4376

recante il rifinanziamento del Fondo centrale per il credito peschereccio,

al fine di salvaguardare le risorse finanziarie cosõÁ utilizzate.

Il PRESIDENTE ricorda che tale provvedimento eÁ stato assegnato

alla Commissione in sede deliberante e propone di inserirlo all'ordine

del giorno sin dalla seduta di domani.

Conviene la Commissione.

Ha quindi la parola il senatore BETTAMIO il quale informa la Com-

missione che il ministro De Castro avrebbe interessato la Presidenza del

Senato per una immediata iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea

dell'A.S. 4276, il che ± ove risultasse confermato ± potrebbe consentire la

conclusione dell'iter.

Il PRESIDENTE chiede quindi quale sia l'orientamento dei Gruppi in

ordine all'esame di tale provvedimento, osservando che per una tempe-

stiva conclusione dell'iter sarebbe necessario procedere all'approvazione

del provvedimento nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Dopo ulteriori brevi interventi dei senatori RECCIA, CUSIMANO e

BETTAMIO, il PRESIDENTE assicura che verificheraÁ presso la Presi-

denza del Senato se sussista la possibilitaÁ di una tempestiva calendarizza-

zione dell'A.S. 4276 all'ordine del giorno del Plenum, al fine di una de-

cisione sui tempi di esame da parte della Commissione stessa.

La Commissione prende atto.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE informa che l'ordine del giorno della seduta della

Commissione, giaÁ convocata per domani, giovedõÁ 16 dicembre, alle ore

15, eÁ integrato con la discussione, in sede deliberante, del disegno di legge

n. 4376 in materia di rifinanziamento del Fondo centrale per il credito pe-

schereccio.

La Commissione prende atto.
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SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA CONVOCATO AL TERMINE

DELLA SEDUTA ODIERNA

Il PRESIDENTE informa che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai
rappresentanti dei Gruppi, giaÁ convocato al termine della seduta odierna,
non avraÁ piuÁ luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,40.



15 Dicembre 1999 11ã Commissione± 87 ±

L A V O R O , P R E V I D E N Z A S O C I A L E (11ã)

MERCOLEDIÁ 15 DICEMBRE 1999

405ã Seduta

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(3230) MACERATINI ed altri. ± Provvedimenti urgenti in materia di previdenza ed
assistenza forense.

(3231) MACERATINI ed altri. ± Modifica dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975,
n. 319, sull'elezione del Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed
assistenza forense.

(3483) CALVI ed altri. ± Modifica alle norme della previdenza forense.

(400) PREIONI. ± Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previ-
denza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli
avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141

± e petizione n. 509 ad essi attinente.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto rinviato nella seduta del 9 dicembre
scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione aveva a suo tempo de-
ciso di sospendere la trattazione dei disegni di legge in titolo per accertare
la sussistenza delle condizioni per la prosecuzione dell'esame congiunto,
in relazione anche ad alcune considerazioni che erano emerse in ordine
al rapporto tra gli interventi del legislatore e gli atti di autonomia della
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense. Sembra peraltro,
allo stato, che vi siano le condizioni per riprendere l'esame dei provvedi-
menti in titolo, sulla base dello schema di testo unificato a suo tempo pre-
disposto dai relatori, naturalmente senza sovrapposizioni rispetto all'auto-
nomia di una Cassa privatizzata, e tenendo conto delle osservazioni da
varie parti pervenute.
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Il senatore Roberto NAPOLI, relatore, ricorda che, dopo la presenta-
zione dello schema di testo unificato, da lui predisposto insieme al sena-
tore Gruosso, nella seduta del 23 giugno 1999, alla ripresa dei lavori par-
lamentari dopo le ferie estive, la Commissione convenne sull'opportunitaÁ
di sospendere l'esame, per le motivazioni giaÁ ricordate dal Presidente, an-
che in relazione all'esigenza di valutare la portata delle modifiche statuta-
rie in corso di elaborazione da parte degli organi competenti della Cassa
nazionale di previdenza forense e, conseguentemente, di individuare quali
fattispecie, giaÁ disciplinate nello schema di testo unificato, potessero es-
sere, invece, demandate ad atti di autonomia della Cassa medesima. Vi
eÁ comunque l'esigenza di riprendere l'esame congiunto, come ha ricordato
il Presidente, e di indicare, pertanto, un termine per la presentazione degli
emendamenti, che si intendono riferiti allo schema di testo unificato. Pro-
pone di fissare tale termine al 21 gennaio 2000, alle ore 13.

Non facendosi obiezioni, cosõÁ rimane stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto eÁ quindi rinviato.

(4159) Norme per la redazione e la pubblicazione del rendiconto annuale di esercizio dei
sindacati e delle loro associazioni, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta di
ieri.

Interviene nella discussione generale il senatore MULAS, ricordando
che, a partire dagli anni '50, nelle vicende del mondo del lavoro i sinda-
cati, e in particolare la CGIL, la CISL e la UIL, sono stati protagonisti di
grandi ed importanti conquiste, che hanno profondamente segnato la vita
della nazione. Ulteriori ed ancor piuÁ positivi passi in avanti sarebbero stati
compiuti se fosse stato applicato integralmente l'articolo 39 della Costitu-
zione, la cui mancata attuazione eÁ conseguenza anche dell'atteggiamento
ostile delle predette confederazioni sindacali. Infatti, il terzo comma del-
l'articolo 39, pone come condizione per la registrazione che gli statuti
dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica, e
cioÁ eÁ poco accettabile per la CGIL, la CISL e la UIL - la cosiddetta Tri-
plice ± dato che, negli anni, ciascuna confederazione ha svolto un ruolo di
cinghia di trasmissione di alcuni partiti politici, di maggioranza e di oppo-
sizione, e cioÁ non ha mancato di determinare un progressivo scadimento
della capacitaÁ di queste organizzazioni di rappresentare le esigenze effet-
tive dei lavoratori. Questo deterioramento della rappresentativitaÁ ha posto
le premesse per la nascita di nuovi sindacati autonomi, che si sono collo-
cati in posizione di maggiore indipendenza dai partiti politici, secondo il
modello tipico della maggior parte dei paesi europei. Tuttavia, le nuove
formazioni sindacali non sono riuscite appieno a contendere il terreno
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alle confederazioni CGIL, CISL e UIL, anche percheÂ fortemente contra-
state dall'attuale Governo di centro-sinistra.

Un'ulteriore flessione delle adesioni alla cosiddetta Triplice deriva
dalla loro scelta di dare prioritaÁ alla tutela dei lavoratori giaÁ occupati, tra-
lasciando la difesa degli interessi dei disoccupati: vi eÁ, quindi, nel com-
plesso, una riduzione del numero degli iscritti significativa, e che la stessa
Commissione ha avuto modo di verificare nel corso dei sopralluoghi com-
piuti durante lo svolgimento di attivitaÁ conoscitive. A tale perdita di cre-
dibilitaÁ, contribuisce anche la mancanza di trasparenza dei bilanci, e, a
tale proposito, occorre guardare in positivo al disegno di legge all'esame,
in quanto esso si propone di introdurre elementi di trasparenza come pre-
messa per un rilancio del ruolo dei sindacati, in un contesto di rinnova-
mento politico ed istituzionale volto ad allineare l'Italia alle grandi demo-
crazie occidentali. Per questo motivo, eÁ auspicabile l'accoglimento degli
emendamenti intesi a ripristinare nella sua interezza il testo a suo tempo
presentato alla Camera dei deputati. Ove poi alcune confederazioni sinda-
cali non ritenessero opportuno rendere noti i loro bilanci, un emenda-
mento, presentato dallo stesso senatore Mulas, consente loro di sottrarsi
a tale obbligo; sarebbe peroÁ opportuno che al rifiuto di rendere noti i pro-
pri conti corrispondesse anche la rinuncia ai contributi pubblici che, diret-
tamente o indirettamente, affluiscono alle casse delle confederazioni sin-
dacali, ad esempio attraverso il finanziamento degli istituti di patronato.
Oltre a introdurre elementi di maggiore responsabilizzazione delle orga-
nizzazioni sindacali nei confronti dei loro iscritti, il disegno di legge
n. 4159 potrebbe concorrere anche a conferire piena efficacia al giaÁ inter-
venuto pronunciamento dei cittadini sui quesiti referendari riguardanti l'a-
brogazione delle disposizioni sulle trattenute effettuate da alcuni enti pub-
blici per le quote di iscrizione ai sindacati.

In conclusione, il senatore Mulas auspica un ripensamento dei gruppi
politici della maggioranza, ed in particolare del relatore, rispetto al dra-
stico giudizio negativo formulato sul disegno di legge n. 4159. La sua
parte politica, insieme agli altri gruppi politici della minoranza, intende
comunque impegnarsi affincheÂ l'esame di tale provvedimento non si areni
in Commissione ma giunga all'Assemblea, di fronte alla quale, peraltro,
sarebbe preferibile assegnare la funzione di relatore ad un esponente dei
gruppi politici dell'opposizione, poicheÂ si tratta di chiarire, senza pregiu-
dizi, che una misura di maggiore trasparenza puoÁ concorrere in modo de-
terminante ad impedire un ulteriore deterioramento del consenso dei lavo-
ratori nei confronti di alcune organizzazioni sindacali confederali.

Con riferimento alle osservazioni formulate dal senatore Mulas al ter-
mine del suo intervento, il PRESIDENTE fa presente che la Commissione
non ha poteri di archiviazione ma, in sede referente, di proposta all'As-
semblea, alla quale spetta di adottare le determinazioni finali sui disegni
di legge sottoposti al suo esame. L'invio del disegno di legge in titolo
in Assemblea eÁ pertanto un atto dovuto, che non richiede un particolare
impegno, ancor meno in termini di contrapposizione politica, da parte
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dei Gruppi presenti in Commissione. Ricorda infine al senatore Mulas che,
ai sensi dell'articolo 43, comma 6 del Regolamento, eÁ sempre ammessa la
presentazione di relazioni di minoranza.

Il seguito dell'esame eÁ quindi rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, con particolare

riferimento al recepimento delle indicazioni formulate nel documento approvato il 22

luglio 1997 al termine dell'indagine conoscitiva sulla stessa materia condotta congiun-

tamente con la Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati:

comunicazioni del Presidente sui risultati dell'attivitaÁ conoscitiva svolta.
(R048 000, C11ã, 0006ë)

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo sospesa nella seduta del 30
novembre 1999.

Il PRESIDENTE ricorda preliminarmente che sono state concluse le
audizioni programmate nell'ambito della procedura informativa in titolo,
che eÁ stato effettuato il previsto sopralluogo in Finlandia, Svezia e Dani-
marca, e che eÁ a disposizione di tutti i componenti della Commissione la
documentazione finora acquisita. Riferendo quindi sui risultati dell'attivitaÁ
svolta, osserva preliminarmente che, nel decidere di chiedere alla Presi-
denza del Senato l'autorizzazione a svolgere l'indagine conoscitiva sulla
sicurezza del lavoro, la Commissione, unanimemente, partõÁ dalla constata-
zione del persistere di una grave situazione per quel che riguarda le ma-
lattie professionali e gli infortuni sul lavoro, rispetto a quanto era stato ac-
certato nel corso dell'indagine sullo stesso tema svolta nel primo semestre
del 1997, congiuntamente con la XI Commissione permanente della Ca-
mera dei deputati.

Anche i documenti piuÁ recenti in materia di sicurezza del lavoro con-
fermano tale constatazione: in particolare, il 33ë rapporto CENSIS per il
1999 rileva che, nonostante una lieve flessione nel corso degli anni, resta
alto il numero degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, e,
soprattutto, non cala il numero degli incidenti mortali, per i quali l'Italia,
secondo le stime del CENSIS, vanta un triste primato rispetto alla media
degli altri paesi dell'Unione europea.

Si pone pertanto il problema di comprendere per quali motivi la si-
tuazione della sicurezza non registri miglioramenti significativi, che pure
sarebbe stato lecito attendersi, come ricorda anche il CENSIS, per effetto
dell'entrata in vigore della normativa di attuazione delle direttive comuni-
tarie in materia, e in particolare del decreto legislativo n. 626 del 1994.
Occorre pertanto valutare con attenzione i dati disponibili, senza allarmi-
smo, ma anche senza indulgere in un ottimismo ingiustificato che, in
quanto tale, potrebbe ostacolare l'adozione di misure incisive in grado
di invertire l'attuale preoccupante tendenza.
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Se si confrontano i dati acquisiti nel corso dell'indagine in titolo con
le conclusioni contenute nel documento approvato dalla Commissione
nella seduta del 22 luglio 1997, si devono registrare alcuni aspetti positivi,
anche se prevalgono le zone d'ombra, specialmente per quello che ri-
guarda una delle raccomandazioni essenziali contenute in quel documento
e riguardante la messa in campo di una strategia complessiva di interventi
per aggredire globalmente il fenomeno degli infortuni e delle malattie pro-
fessionali. In tale contesto, si colloca il problema del completamento del
quadro normativo delineato dal decreto legislativo n 626, richiamato anche
nel documento presentato alla recente Conferenza nazionale di Genova
sulla sicurezza dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e che
ha posto in particolare l'accento sull'attuazione dell'articolo 25, riguar-
dante il coordinamento tra gli organi pubblici di vigilanza. Restano ancora
da adottare anche alcuni provvedimenti previsti dal decreto legislativo
n. 277 del 1991 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi de-
rivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici .

Un altro problema ancora aperto, giaÁ trattato nel corso dell'indagine
conoscitiva del 1997, riguarda l'adeguamento di interi settori della pub-
blica amministrazione alla normativa di sicurezza e prevenzione: si tratta
di un processo discontinuo ed eterogeneo, all'avanzamento del quale non
giovano, peraltro, le proroghe disposte dal legislatore, come quella che
sposta il termine per l'adeguamento delle strutture scolastiche al 2004.
Giustamente, alcuni dei soggetti privati ascoltati dalla Commissione hanno
lamentato il persistere di una ingiustificata disparitaÁ di trattamento che
continua a favorire la pubblica amministrazione.

Per quello che riguarda la revisione del sistema degli appalti, passi
significativi in avanti sono stati compiuti sia con l'approvazione della
legge n. 415 del 1998, la cosiddetta «Merloni-ter», sia con il completa-
mento della disciplina della sicurezza nei cantieri mobili con il varo del
decreto legislativo contenente modifiche ed integrazioni del decreto legi-
slativo n. 494 del 1996, che giaÁ interveniva nel settore dell'edilizia, parti-
colarmente colpito dagli infortuni sul lavoro.

Rispetto alle conclusioni alle quali si era pervenuti nel 1997, non
molti passi in avanti sono stati compiuti per pervenire al potenziamento
degli organismi di sorveglianza, e in molte audizioni eÁ stato riproposta
la questione della carenza di personale e strutture per i servizi di preven-
zione delle Asl, noncheÂ delle vacanze degli organici degli ispettorati del
lavoro, rilevante, ai fini della materia oggetto della procedura informativa
in titolo, soprattutto per quel che riguarda il controllo sull'attivitaÁ edilizia.
Nonostante l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri del 5 dicembre 1997, sono ancora rimarchevoli le deficienze nel coor-
dinamento tra gli organismi pubblici preposti alla vigilanza, come risulta
anche dall'audizione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
provincie autonome. Su questo problema, peraltro, utili ed importanti in-
dicazioni sono contenute nel decreto legislativo n. 229 del 1999 ± il cosid-
detto «Bindi-ter» ± che contiene importanti indicazioni per quel che con-
cerne l'indirizzo ed il coordinamento dell'attivitaÁ di vigilanza.
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Un altro tema oggetto di costante attenzione da parte della Commis-
sione attiene alla consulenza in materia di sicurezza ed alla predisposi-
zione di norme premiali e di sostegno per le imprese che intendano adem-
piere puntualmente agli obblighi previsti dalla legislazione vigente. Per
quest'ultimo aspetto, vanno ricordate le disposizioni della legge n. 144
del 1999, in base alle quali l'INAIL eÁ tenuta a destinare una parte delle
sue risorse al finanziamento di programmi di formazione e di adegua-
mento delle strutture per le piccole imprese e per le imprese artigianali,
anche mediante la riduzione dei contributi: i rappresentanti della Confin-
dustria, nel corso dell'audizione nell'ambito dell'indagine in titolo, hanno
tuttavia sostenuto che permane un atteggiamento di diffidenza da parte
delle aziende, a causa degli eccessivi adempimenti richiesti per conseguire
i suddetti benefici; essi hanno pertanto suggerito di rendere piuÁ flessibile il
sistema e, cosa che appare piuÁ difficile, di estenderlo a tutte le aziende, a
prescindere dalla dimensione.

Sul versante della formazione e dell'informazione ± prosegue il Pre-
sidente ± si riscontrano significative iniziative da parte delle organizza-
zioni sindacali e datoriali, che spesso hanno supplito alle carenze delle re-
gioni: la situazione eÁ comunque molto differenziata sul territorio, ed anche
per questo aspetto, si ripropone lo squilibrio tra il Nord, piuÁ avanzato, ed
il Sud, in cui l'iniziativa eÁ piuÁ asfittica.

Sul piano degli interventi normativi, come eÁ noto la Commissione ha
concluso l'esame in sede referente del disegno di legge n. 2389, recante
delega al Governo per l'adozione di un testo unico in materia di sicurezza
e igiene del lavoro. Rimane aperto il problema del coordinamento e del
rilancio di tutte le attivitaÁ della pubblica amministrazione in materia di si-
curezza del lavoro, cosõÁ come si registrano ancora difficoltaÁ di rapporti tra
i ministeri competenti, mentre si auspica un'accelerazione dei processi di
riforma dei principali enti, primo fra tutti l'ISPESL. Sembra procedere piuÁ
speditamente il riordino dell'INAIL che, in vista dell'esercizio della de-
lega legislativa conferita ai sensi dell'articolo 55 della citata legge
n. 144, ha proceduto alla stipula di convenzioni con i Ministri del lavoro
e della sanitaÁ, e con le parti sociali, al fine di organizzare interventi di pre-
venzione, di ricerca, di formazione ed informazione e di prefigurare una
riforma del sistema assicurativo che assuma il modello del bonus/malus

per indurre le aziende ad una piuÁ stretta osservanza delle regole.

Le misure intese a promuovere il rispetto della normativa di preven-
zione assumono un particolare rilievo, se si considera che, dai dati forniti
dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sugli interventi realiz-
zati dalla task-force ispettiva a Taranto, a Roma e a Reggio Emilia,
emerge un quadro di diffusa irregolaritaÁ, non solo in materia di sicurezza,
che in alcuni casi investe il cento per cento delle aziende visitate. Giova
ricordare, su questo punto, che alcune recenti affermazioni del Ministro
del lavoro relativamente all'esigenza di pervenire all'unificazione delle
funzioni ispettive sono state equivocate poicheÂ, come ha chiarito lo stesso
Ministro, con tali dichiarazioni egli intendeva soprattutto sottolineare la
necessitaÁ del coordinamento delle attivitaÁ di ispezione, per evitare duplica-
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zioni, sovrapposizioni e interventi squilibrati, prescindendo da qualsiasi
proposta di carattere organizzativo.

Mancano dati precisi sulla evoluzione della linea partecipativa: in
particolare, non eÁ stato possibile, nel corso dell'indagine, acquisire dati
completi sul numero e sulla distribuzione territoriale dei rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza e degli organismi paritetici di cui all'arti-
colo 20 del decreto legislativo n. 626. La Confindustria stima che dal
1996 ad oggi il numero dei rappresentati dei lavoratori per la sicurezza
eÁ aumentato del 20 per cento, ma tale dato dimostra che questa figura
non eÁ ancora diffusa adeguatamente, e, esaminato nel dettaglio, conferma
lo squilibrio territoriale che vede il Mezzogiorno in una situazione di
svantaggio. Soprattutto, stenta ad affermarsi una cultura della partecipa-
zione, come emerge anche da una recente indagine condotta dalle organiz-
zazioni sindacali dei lavoratori metalmeccanici sul grado di coinvolgi-
mento ± risultato assai ridotto ± dei rappresentanti dei lavoratori per la si-
curezza nell'elaborazione del documento di valutazione dei rischi. C'eÁ
dunque un cammino ancora lungo da compiere, nel corso del quale vanno
adeguatamente sostenute le parti sociali ed incoraggiati i rappresentanti
dei lavoratori.

In una visione globale della prevenzione, eÁ necessario anche recupe-
rare il concetto ± giaÁ enunciato nella riforma sanitaria del 1978, ma che
ancora stenta ad affermarsi ± della connessione tra ambiente di lavoro e
ambiente di vita, resa di particolare attualitaÁ, anche sotto il profilo della
sicurezza, dall'evoluzione tecnologica, in particolare con il telelavoro, e
dalla diffusione del lavoro atipico, con i conseguenti fenomeni di deloca-
lizzazione.

Proseguendo nella sua esposizione, il Presidente rileva che, nono-
stante i pur apprezzabili sforzi compiuti, l'obiettivo di diffondere adegua-
tamente una vera e propria cultura della prevenzione eÁ ancora lontano. Vi
sono peraltro novitaÁ importanti: tra di esse va segnalata una maggiore at-
tenzione nei confronti di tale problematica da parte del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale e da parte del Ministro della sanitaÁ, al quale le
disposizioni contenute nel citato decreto legislativo n. 299 del 1999 in ma-
teria di prevenzione e di costituzione dei dipartimenti di prevenzione
presso le Asl offrono strumenti normativi idonei ad assumere quel ruolo
di interlocutore istituzionale del quale le regioni hanno in passato lamen-
tato la scarsa presenza. Il rinnovato impegno del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale si eÁ manifestato concretamente in occasione della
recente Conferenza nazionale di Genova, con l'adozione della «Carta
2000: sicurezza sul lavoro», che pone obiettivi ampiamente condivisibili.
Inoltre, l'intervento del Presidente del Consiglio a Genova ha dimostrato
la volontaÁ del Governo di assumere collegialmente precisi impegni in ma-
teria di sicurezza. Altri segnali positivi, per la diffusione di una cultura
della prevenzione, sono costituiti dai citati protocolli tra l'INAIL e le parti
sociali, per l'erogazione di servizi, per la ricerca ed anche per la gestione
in comune di un sito Internet, cosõÁ come sono incoraggianti i segnali che
provengono dalle attivitaÁ formative intraprese dalle organizzazioni sinda-
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cali e datoriali. Anche nella contrattazione collettiva, il tema della sicu-
rezza sembra trovare una piuÁ ampia eco: nel corso delle audizioni eÁ stato
segnalato in particolare il contratto integrativo per il comparto scuola e la
rilevante parte dedicata alla prevenzione nel contratto collettivo dei lavo-
ratori chimici. Si tratta di elementi innovativi da seguire con particolare
attenzione, considerato che sono destinati a produrre i loro effetti nel
corso dei prossimi anni.

Si puoÁ affermare che una prima riflessione sui risultati dell'attivitaÁ
conoscitiva svolta induce a considerare confermati gli orientamenti giaÁ
adottati nel 1997, quando la strada maestra per un deciso abbattimento
del numero degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali era
stata indicata nel rafforzamento della cultura della prevenzione e della le-
galitaÁ, sostenuta da una coerente programmazione di interventi da parte
dei soggetti pubblici competenti. Come dimostra anche l'esperienza dei
paesi del Nord Europa presso i quali sono stati effettuati i sopralluoghi ri-
chiamati all'inizio dell'esposizione, la linea della collaborazione e della
partecipazione costituisce un elemento importante della politica di preven-
zione, ma deve essere accompagnata da interventi programmati e coordi-
nati dei pubblici poteri con carattere di globalitaÁ, soprattutto nei momenti
in cui condizioni meno favorevoli dell'economia rendono meno praticabile
la via partecipativa.

In conclusione, il Presidente si augura che il documento conclusivo
dell'indagine conoscitiva, quale scaturiraÁ dalla discussione, offra, dentro
e fuori l'istituzione parlamentare, un contributo importante per determi-
nare gli elementi fondamentali degli interventi necessari per realizzare l'o-
biettivo di ridurre drasticamente il dato relativo alle malattie professionali
ed agli infortuni sul lavoro e di liberare il paese dalla piaga degli incidenti
mortali.

Il seguito dell'indagine conoscitiva eÁ quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che, ove i disegni di legge finanziaria e di
bilancio vengano licenziati per tempo dalla Camera dei deputati ed ove la
Presidenza del Senato li assegni, per il prescritto rapporto, alla Commis-
sione, quest'ultima potrebbe tornare a riunirsi nella giornata di domani,
eventualmente provvedendosi ad integrare l'ordine del giorno della seduta
giaÁ convocata per le ore 15 con l'esame, in sede consultiva, dei suddetti
provvedimenti.

Il senatore LAURO osserva che l'eventuale dibattito sui documenti di
finanza pubblica potrebbe costituire l'occasione per chiedere al Ministro
di svolgere le comunicazioni che non sono state rese nella seduta di mar-
tedõÁ 14 dicembre, a causa degli impegni connessi con l'esame dei predetti
provvedimenti alla Camera dei deputati.
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Il PRESIDENTE ritiene di non poter accogliere la richiesta del sena-
tore Lauro, poicheÂ l'eventuale esame in sede consultiva dei disegni di
legge finanziaria e di bilancio dovrebbe limitarsi soltanto alla valutazione
delle parti modificate dalla Camera dei deputati, e non eÁ certo la sede per
il confronto su temi generali quali la previdenza e l'occupazione. D'altra
parte, il Ministro Salvi si eÁ giaÁ dichiarato disponibile, appena le condizioni
oggettive lo consentiranno, a riferire alla Commissione su tali temi.

La seduta termina alle ore 16.
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I G I E N E E S A N I T AÁ (12ã)

MERCOLEDIÁ 15 DICEMBRE 1999

288ã Seduta

Presidenza del Presidente
CARELLA

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(68) FUMAGALLI CARULLI ed altri. ± Norme a tutela dell'embrione umano

(217) SALVATO. ± Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il
trasferimento di gameti ed embrioni

(546) PEDRIZZI ed altri. ± Norme per la tutela dell'embrione e la dignitaÁ della procrea-
zione assistita

(742) LAVAGNINI. ± Norme a tutela dell'embrione umano

(743) LAVAGNINI. ± Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

(783) MAZZUCA. ± Introduzione dell'articolo 235-bis del codice civile in tema di disco-
noscimento di paternitaÁ nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa

(1154) BUCCIARELLI ed altri. ± Modifiche all'articolo 235 e dell'articolo 263 del
codice civile in tema di disconoscimento di paternitaÁ in relazione alla procreazione
medico-assistita

(1570) PERUZZOTTI ed altri. ± Norme in materia di procreazione medicalmente assi-
stita

(2067) TOMASSINI ed altri. ± Norme in materia di procreazione assistita

(2210) FOLLONI ed altri. ± Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non
terapeutica sull'embrione umano

(2350) SERENA. ± IrrevocabilitaÁ del consenso per l'inseminazione artificiale omologa
ed eterologa nella specie umana noncheÂ per l'impianto uterino di embrioni umani

(2433) ASCIUTTI ed altri. ± Tutela degli embrioni

(2963) Lino DIANA ed altri. ± Fecondazione medicalmente assistita

(3276) SERENA. ± Norme per la procreazione medicalmente assistita

(3381) DI ORIO ed altri. ± Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita
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(3891) CORSI ZEFFIRELLI ed altri. ± Nuove norme in materia di tutela dell'embrione
e di procreazione medicalmente assistita

(4048) Disciplina della procreazione medicalmente assistita, approvato dalla Camera dei

deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati

Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Butti-

glione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gam-

bale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Teresio ed

altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 dicembre
1999.

Il presidente CARELLA ricorda che eÁ in corso la discussione gene-
rale.

Prende la parola la senatrice BERNASCONI la quale, osservato che
nel dibattito in corso vi eÁ l'esigenza di compiere uno sforzo di equilibrio e
di chiarezza per inquadrare in maniera corretta le problematiche evocate
dai disegni di legge in titolo, sottolinea come l'obiettivo che in questo
caso il legislatore eÁ chiamato a perseguire eÁ costituito dall'introduzione
di una adeguata regolamentazione di una pratica terapeutica giaÁ applicata
in Italia da molti anni, per di piuÁ con modalitaÁ tali da riservare, a seguito
della circolare emanata dal ministro Degan, alle sole strutture private l'ap-
plicazione delle tecniche piuÁ delicate, quale in particolare la fecondazione
eterologa. Nell'ambito di tale regolamentazione eÁ senza dubbio necessario
operare un riconoscimento dei diritti del nascituro e garantire alcuni prin-
cõÁpi fondamentali a tutela dei diritti della persona senza per questo sposare
impostazioni di tipo confessionale.

Posto che in Italia esiste un bacino virtuale di circa 60.000 coppie
sterili ± vale a dire che non ottengono la gravidanza nel corso di due
anni ± a fronte del quale 21.000 sono le coppie per le quali si puoÁ parlare
di sterilitaÁ accertata, occorre partire dal presupposto ± opportunamente ri-
conosciuto anche nel disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati
± del carattere terapeutico delle pratiche di fecondazione medicalmente as-
sistita, le quali rispondono dunque al legittimo desiderio di maternitaÁ e di
paternitaÁ della coppia. Sotto questo profilo, non puoÁ non apparire un'im-
posizione dettata da convinzioni morali di tipo confessionale, e comunque
non condivise dalla generalitaÁ dei cittadini, qualsiasi distinzione di princi-
pio tra fecondazione omologa e fecondazione eterologa, che in effetti rap-
presentano tecniche alternative la cui scelta deve essere affidata agli ope-
ratori ed agli interessati in ragione delle necessitaÁ terapeutiche.

Esistono d'altra parte, continua la senatrice Bernasconi, alcuni limiti
di natura etica che possono essere considerati generalmente condivisibili
in quanto derivanti dal riconoscimento di inalienabili diritti della persona:
da questo punto di vista eÁ assolutamente condivisibile, nell'ambito della
tutela dei diritti del nascituro, la previsione del divieto di disconoscimento
della paternitaÁ qualora si ricorra a tecniche di procreazione di tipo etero-
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logo. Per quanto concerne l'accesso alle tecniche in oggetto, pur ricono-
scendo che secondo alcuni il desiderio di filiazione potrebbe configurare
una sorta di diritto individuale, a suo giudizio l'esigenza di tutelare i diritti
del nascituro e la stessa natura di terapia dell'infertilitaÁ propria delle tec-
niche di fecondazione assistita dovrebbero far propendere il legislatore a
consentirne l'utilizzazione alle sole coppie eterosessuali. Non sembra pe-
raltro accettabile la posizione di quanti vorrebbero limitare l'accesso
esclusivamente alle coppie sposate: basti al riguardo riflettere sulla circo-
stanza che da quasi venticinque anni l'ordinamento italiano riconosce ai
figli naturali i medesimi diritti dei figli nati dal matrimonio.

La senatrice Bernasconi esprime quindi alcune critiche sul disegno di
legge approvato dalla Camera dei deputati che risulta, a suo parere, infi-
ciato da impostazioni di tipo confessionale tanto da finire per ledere pro-
prio alcuni diritti fondamentali della persona. In primo luogo il divieto di
fecondazione eterologa costituisce un chiaro disconoscimento del legittimo
diritto alla filiazione per quelle coppie che soltanto grazie a tale tecnica
possono superare i problemi di sterilitaÁ. Inoltre il limite posto alla produ-
zione di embrioni, in numero massimo di tre per un singolo impianto, co-
stituisce non solo un'irragionevole e controproducente invasione del legi-
slatore nel campo proprio della scienza e della tecnica ma anche una po-
tenziale lesione della tutela sanitaria della donna e del nascituro, ove si
abbia presente che, comportando tale limite un cospicuo calo delle possi-
bilitaÁ di successo della fecondazione, esso potraÁ indurre una assunzione di
ormoni in dosi massicce da parte della donna. Inoltre il divieto di valuta-
zione genetica dell'embrione prima dell'impianto non appare certamente
una scelta corretta, giaccheÁ tale indagine eÁ opportuna per evitare di dar
vita a feti gravemente malformati, del resto in linea con le disposizioni
che, in casi del genere, consentono alla donna di abortire. Sotto quest'ul-
timo punto di vista si puoÁ pertanto affermare che il disegno di legge
n. 4048 disattende le stesse regole deontologiche attualmente seguite dagli
operatori e puoÁ determinare l'effetto paradossale di impedire una ridu-
zione delle interruzioni di gravidanza. Opportunamente, del resto, molti
disegni di legge prevedevano l'ammissibilitaÁ del ricorso alla procreazione
medicalmente assistita, oltre che per il superamento dell'infertilitaÁ, anche
in caso di elevato rischio di malattie trasmissibili per via genetica.

Infine, per quanto attiene alla possibilitaÁ di adottare gli embrioni, di
cui all'articolo 16 del disegno di legge n. 4048, la senatrice Bernasconi
evidenzia come tale scelta, di per seÂ non necessariamente inaccettabile,
si ponga tuttavia in contraddizione con il divieto di fecondazione eterologa
disposto dall'articolo 4, comma 3, del medesimo disegno di legge.

In conclusione la senatrice Bernasconi richiama l'esigenza di appron-
tare un testo che sia in grado di tutelare adeguatamente i diritti di tutti i
soggetti coinvolti adottando un'impostazione di carattere laico ed evitando
l'imposizione di scelte etiche o religiose di parte.

Dopo un intervento sull'ordine dei lavori del senatore MANARA ± il
quale osserva come, prospettandosi improbabile la conclusione della di-
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scussione generale prima della pausa natalizia, il termine del 15 gennaio
inizialmente fissato dalla Conferenza dei Capigruppo per l'esame in
Aula dei disegni di legge in titolo debba considerarsi ormai non piuÁ valido
± il presidente CARELLA ricorda che in una recente riunione la Confe-
renza dei Capigruppo del Senato ha deliberato di riunirsi nuovamente a
gennaio per stabilire, alla luce dei lavori della Commissione, i tempi della
calendarizzazione dei disegni di legge concernenti la fecondazione medi-
calmente assistita, d'intesa comunque che l'inizio della discussione in As-
semblea non slitti oltre la prima settimana di febbraio.

Il senatore TOMASSINI rileva che la disponibilitaÁ manifestata dal
Gruppo Forza Italia percheÁ su un tema di tale rilievo e sul quale i senatori
intervengono a titolo personale possa svolgersi, anche in sede di Commis-
sione, il piuÁ ampio dibattito, non deve peroÁ essere utilizzata come un
varco per possibili atteggiamenti dilatori da parte di altre forze politiche.

Concorda il senatore BRUNI.

Il presidente CARELLA, condividendo l'osservazione del senatore
Tomassini, fa presente che, essendovi ancora iscritti a parlare in discus-
sione generale e stante il calendario dei lavori per i prossimi giorni, po-
trebbe ipotizzarsi una seduta della Commissione, da convocare il giorno
12 gennaio prima della ripresa dei lavori dell'Assemblea, da dedicare
alla conclusione della discussione generale.

Il senatore CAMPUS richiama le esigenze di carattere politico che
sono state alla base della decisione assunta dalla Conferenza dei Capi-
gruppo di accelerare i tempi per la discussione in Aula dei disegni di
legge concernenti la procreazione medicalmente assistita: tali esigenze
non sono assolutamente venute meno e pertanto chiede che la discussione
generale in Commissione venga conclusa prima delle vacanze natalizie,
eventualmente nella stessa seduta odierna. CioÁ al fine di consentire l'inizio
dell'esame in Aula giaÁ dal mese di gennaio.

La senatrice BERNASCONI fa comunque presente la necessitaÁ di
consentire ai senatori non ancora intervenuti di prendere la parola ed os-
serva come, da parte dei Gruppo dei Democratici di Sinistra, vi sia in or-
dine alla discussione dei disegni di legge in titolo un atteggiamento di
massima disponibilitaÁ, dimostrato anche dal fatto che non eÁ stata sollevata
alcuna eccezione in relazione all'assenza del rappresentante del Governo
nel corso della discussione generale.

Il presidente CARELLA, rispondendo alle osservazioni del senatore
Campus, fa presente che in ogni caso, terminata la discussione generale,
lo svolgimento delle repliche non potrebbe essere effettuato prima della
pausa natalizia.
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Riprende quindi la discussione generale.

Il senatore MONTELEONE, in considerazione del fatto che per il
Gruppo di Alleanza Nazionale sono giaÁ intervenuti il senatore Campus
e la senatrice Carla Castellani ± alle cui argomentazioni si rimette ± e ri-
tenendo sostanzialmente non produttivo il protrarsi della discussione in
Commissione, si dichiara favorevole a che l'Assemblea del Senato sia po-
sta al piuÁ presto possibile nelle condizioni di discutere ed auspicabilmente
approvare senza modificazioni il testo trasmesso dall'altro ramo del Parla-
mento.

Il presidente CARELLA rinvia quindi il seguito della discussione ge-
nerale.

La seduta termina alle ore 15,55.
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COMMISSIONE SPECIALE

in materia di infanzia

MERCOLEDIÁ 15 DICEMBRE 1999

54ã Seduta

Presidenza del Presidente
MAZZUCA POGGIOLINI

Interviene il ministro della pubblica istruzione Berlinguer.

La seduta inizia alle ore 13,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Ministro della Pubblica

Istruzione, onorevole Luigi Berlinguer, in relazione ai disegni di legge n. 2967 e con-

nessi in materia di istituzione dal servizio di psicologo nelle scuole
(R046 001, R35ã, 0003ë)

La presidente MAZZUCA POGGIOLINI rivolge preliminarmente
espressioni di benvenuto al senatore Stiffoni, entrato a far parte della
Commissione in sostituzione del senatore Tirelli, dimissionario.

Ringrazia quindi il ministro Berlinguer per aver accettato pronta-
mente l'invito della Commissione a esprimere proprie considerazioni su
un argomento che eÁ stato a lungo oggetto di dibattito, quello del disagio
scolastico che si eÁ innestato su una serie di disegni di legge assegnati al-
l'esame di merito della Commissione speciale in materia d'infanzia che,
sotto diverse angolazioni, concordano sostanzialmente nel ritenere neces-
sario intervenire con competenze professionali specifiche su un argomento
che ha assunto connotazioni drammatiche. Ricorda quindi che da parte
della senatrice Daniele Galdi, relatrice sui provvedimenti all'esame, eÁ
stato elaborata una proposta di testo unificato che eÁ stata portata all'atten-
zione del Ministro, per il necessario contemperamento con l'indefettibile
principio dell'autonomia scolastica.

Il ministro BERLINGUER ringrazia a sua volta la Commissione per
l'occasione offertagli di esporre il proprio pensiero su un argomento di
cosõÁ grande rilevanza quale quello del disagio giovanile infantile che,



15 Dicembre 1999 Commissione speciale± 102 ±

egli ricorda, non eÁ un problema scolastico, nel senso che non nasce nella
scuola, ma investe l'etaÁ scolare e rappresenta un aspetto rilevante dei com-
piti istituzionali. Ricorda l'esistenza di numerosi drammatici episodi che
avvengono con frequenza purtroppo superiore a quella che puoÁ ritenersi
fisiologica e tale comunque da comportare l'assoluta necessitaÁ di appron-
tare una serie di interventi. Il fenomeno non si limita ai soli aspetti dram-
matici, ma investe anche altre e diverse tipologie che, pur non raggiun-
gendo apici patologici, incidono tuttavia sulla qualitaÁ della vita e sul
rendimento scolastico dei giovani alunni, in un rapporto talvolta vicende-
vole di causa ed effetto. Il Ministero della Pubblica Istruzione eÁ consape-
vole che la sola risorsa rappresentata dal corpo docente, pur ritenuta in as-
soluto la principale, non eÁ da sola sufficiente. Dopo aver ricordato che
funzioni tipiche del docente non sono solo quelle relative all'istruzione,
ma anche quelle educative e relazionali, rileva che nella formazione dei
soli insegnanti della fascia elementare eÁ prevista la capacitaÁ di relazionare
con gli alunni. CioÁ evidenzia che la preparazione professionale dei docenti
delle scuole superiori, sotto il profilo relazionale e psicologico, eÁ assai piuÁ
insufficiente rispetto ai primi. Tuttavia, il docente resta il cardine dell'or-
ganizzazione scolastica, ma non puoÁ da solo risolvere aspetti che richie-
dono professionalitaÁ piuÁ specifiche e che devono essere con esso integrate.

Premesso di ritenere assolutamente indispensabile che la soluzione
dei problemi psicologici venga affrontata fin nella prima fase di manife-
stazione sintomatica, ribadisce la necessitaÁ che la figura professionale
dello psicologo si integri, attraverso un dosato intreccio di competenze,
con quella del docente che deve comunque rimanere punto di riferimento
principale. Dichiara quindi di convenire con l'esigenza di un apporto di
competenze professionali specifiche nel mondo della scuola, pur prean-
nunciando, qualche limitata critica alla proposta di testo unificato, nel
pieno rispetto comunque dell'assoluta autonomia parlamentare.

In primo luogo occorre definire con piuÁ chiarezza il concetto di disa-
gio in modo da non confonderlo con quello di handicap. Avverte quindi
acuto il bisogno di garantire la capacitaÁ della scuola di autotutelarsi nel
processo di autonomia, interagendo con i diversi soggetti istituzionali
esterni. Peso decisivo deve essere assunto dalla famiglia, famiglia intesa
peroÁ non come rappresentanza istituzionale secondo un concetto ereditato
dagli anni '70, ma come genitori veri e propri, portando dentro la scuola il
mondo degli affetti.

Altra questione che intende sollevare eÁ quella della opportunitaÁ o
meno della istituzionalizzazione all'interno della scuola, quali dipendenti
del Ministero della Pubblica Istruzione, di queste specifiche competenze
professionali. A suo avviso, eÁ piuÁ opportuno che sia la scuola a relazio-
narsi con l'esterno; riterrebbe infatti affrettato costituire una struttura pa-
rallela e interna. Nell'ottica dell'autonomia scolastica, si potrebbero piut-
tosto individuare le modalitaÁ attraverso cui famiglie e alunni si relazio-
nano con l'esterno o altre forme di servizio sociale per influire in modo
sistematico e non episodico. Ritiene infatti necessario intervenire a livello
di prevenzione, a questo fine la funzione specialistica psicologica do-
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vrebbe accompagnare l'attivitaÁ ordinaria. CioÁ potrebbe avvenire per esem-
pio, attraverso lo strumento della convenzione che ritiene preferibile, an-
che se la sua eÁ una posizione assolutamente aperta al dialogo e a ogni ri-
cerca di soluzioni diverse. La sua preferenza va quindi per una soluzione
piuÁ flessibile rispetto a figure professionali rigidamente costituite che po-
trebbero rischiare di sostituirsi alla funzione docente che occorre invece
arricchire di contenuti.

Ritiene stimolante l'idea prevista nella proposta di testo unificato re-
lativa alla sperimentazione e giudica necessario vivificare il rapporto con
le famiglie che possono aiutare il mondo della scuola, attraverso la loro
diretta conoscenza del bambino, ma devono anche poter crescere in con-
sapevolezza del loro ruolo. Nella proposta di testo unificato ha colto una
qualche forma di gerarchizzazione nella struttura che si intende istituire
che non riterrebbe opportuno introdurre, tenuto conto anche della riforma
scolastica in atto.

Interviene la senatrice DANIELE GALDI la quale, premesso di avere
molto apprezzato l'intervento del Ministro, ne trae la conclusione che sia
possibile procedere sul testo unificato rivedendone e attualizzandone i
contenuti, anche alla luce delle osservazioni svolte. Un punto appare asso-
lutamente chiaro: la carenza di un operatore professionale sul versante
della prevenzione.

Il senatore LO CURZIO dichiara che il gruppo dei Popolari si rico-
nosce pienamente nel testo elaborato dalla senatrice Daniele Galdi e nella
opinione del Ministro e cioeÁ che occorre garantire, attraverso la riforma in
corso dell'organizzazione scolastica, che la formazione della classe do-
cente sia sempre piuÁ ricca di contenuti e in grado di assolvere al meglio
le proprie funzioni. Bisogna tenere conto dell'evoluzione in atto nella so-
cietaÁ, in questo senso lo psicologo scolastico deve trovare inserimento
nelle strutture sociali, anche al di fuori della scuola, in modo da garantirgli
caratteristiche di continuitaÁ di intervento.

Il senatore OCCHIPINTI si dichiara completamente d'accordo con la
necessitaÁ di non confondere il concetto di disagio con quello di handicap,
come pure condivide l'accento che eÁ stato posto dal Ministro sulla figura
del genitore non in senso istituzionale. Ritiene opportuno che la figura
dello psicologo scolastico non sia vista in qualitaÁ di dipendente del Mini-
stero della Pubblica Istruzione, ma possa essere inquadrata anche in altri
servizi, pur garantendo caratteristiche di continuitaÁ.

Il senatore Athos DE LUCA si dichiara favorevole alla prevista fi-
gura dello psicologo scolastico inteso quale ausilio al personale docente
e non inquadrato all'interno del mondo della scuola, ma in qualitaÁ di sog-
getto esterno in grado comunque di esercitare, attraverso un rapporto di
continuitaÁ, un'irrinunciabile azione di prevenzione.
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La senatrice SCOPELLITI si augura che le considerazioni contenute
nell'intervento del Ministro siano interpretate autenticamente. Se cosõÁ eÁ, si
riconosce in molte delle sue affermazioni, in particolare sull'accentuazione
del recupero del ruolo della famiglia e sulla necessitaÁ dell'arricchimento e
integrazione della professionalitaÁ della classe docente.

Il senatore CAMPUS esprime la propria concordanza con gli aspetti
di fondo sottolineati dal Ministro Berlinguer e sulla necessitaÁ che il rap-
porto con i servizi sociali si collochi all'esterno dell'ambito scolastico. Ri-
corda infine che una certa flessibilitaÁ eÁ estremamente rilevante, tenuto
conto che vi puoÁ essere la necessitaÁ di coinvolgere piani specialistici di-
versi all'interno della stessa psicologia.

La senatrice BRUNO GANERI concorda con il Ministro Berlinguer
sulle difficoltaÁ che devono essere superate per l'istituzione del servizio
di psicologia scolastica di cui eÁ unanimemente avvertita la necessitaÁ. A
suo avviso infatti, lo psicologo dovrebbe non solo intervenire sul fronte
della patologia, ma affiancare genitori e docenti in un discorso di preven-
zione e pertanto si potrebbe pensare a una sua collocazione nell'ambito di
convenzioni, pur garantendogli un rapporto di tipo continuativo.

Replica ai senatori intervenuti il ministro BERLINGUER che, nel-
l'augurarsi che il dialogo con la Commissione continui, auspica che possa
essere avviata una fase creativa, di chiarimento, considerata la delicatezza
della materia. Certamente la situazione attuale non puoÁ ritenersi soddisfa-
cente, percioÁ s'impone di andare avanti alla ricerca di una soluzione non
eccessivamente rigida, che eviti il rischio di un'eccessiva burocratizza-
zione degli operatori. Per conseguire tale scopo, eÁ essenziale anche pun-
tare sulla formazione continua dei docenti, mobilitare le famiglie e garan-
tire un'offerta professionale specifica in una reciproca integrazione di
rapporti continuativi che superino l'episodicitaÁ. Nello stesso tempo devono
essere approntati strumenti partecipativi dei genitori, specialmente nella
scuola primaria e, insieme ai ragazzi, anche in quella secondaria. Con-
clude infine ribadendo che i problemi non possono essere ulteriormente
elusi e che occorre creare un meccanismo di crescita complessiva.

La seduta termina alle ore 14,50.
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GIUNTA

per gli affari delle ComunitaÁ europee

MERCOLEDIÁ 15 DICEMBRE 1999

184ã Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(4381) Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/
CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998, testo risultante dall'unificazione di un disegno di

legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Labate ed altri; Gianotti

ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ã Commissione: favorevole)

Il relatore BIASCO riferisce sul provvedimento in titolo, finalizzato
ad introdurre una nuova disciplina nel mercato dell'oro anche in attua-
zione della direttiva 98/80/CE. Il provvedimento eÁ strutturato su sei arti-
coli il primo dei quali reca in particolare le definizioni applicabili al com-
mercio dell'oro, con riguardo alle specifiche del materiale, e stabilisce
l'obbligo di dichiarare tutte le operazioni di importo superiore ai 20 mi-
lioni. Lo stesso articolo prevede altresõÁ che l'esercizio in via professionale
del commercio dell'oro per conto proprio e per conto terzi puoÁ essere
svolto da banche e, previa comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi
(UIC), da soggetti in possesso di particolari requisiti attinenti alla forma
giuridica, all'oggetto sociale e all'onorabilitaÁ delle persone fisiche che de-
tengono cariche sociali. Risultano comunque esclusi da tale disciplina gli
operatori che acquistano oro per la propria lavorazione industriale o arti-
gianale o per affidarlo in conto lavorazione ad un titolare di marchio di
identificazione. Le dichiarazioni da rendere all'UIC vengono poste a di-
sposizione delle competenti amministrazioni a fini fiscali, di antiriciclag-
gio e con riferimento ad esigenze di ordine e di sicurezza pubblica. La
sussistenza dei vari requisiti eÁ verificata dall'UIC, cui sono attribuiti anche
altri compiti in materia di accertamento degli standard cui deve rispondere
l'oro commerciato.
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L'oratore illustra altresõÁ gli articoli 2, che disciplina le operazioni fi-

nanziarie in oro, e 3, che adegua il regime fiscale vigente alle disposizioni

comunitarie. L'articolo 4 fissa le sanzioni a carico di chi esercita l'attivitaÁ

commerciale in assenza dei requisiti richiesti o senza aver dato comunica-

zione all'Ufficio italiano cambi. Sono inoltre previste delle sanzioni am-

ministrative per violazioni degli obblighi inerenti alle dichiarazioni da ef-

fettuare in caso di trasferimento di oro. L'articolo 5, che reca le disposi-

zioni finali transitorie, concede un termine di tre anni ai soggetti giaÁ auto-

rizzati da almeno cinque anni per adeguarsi ai citati requisiti stabiliti dal-

l'articolo 1. L'articolo 6 infine abroga le norme incompatibili con il prov-

vedimento in titolo.

Rilevando quindi la conformitaÁ del disegno di legge n. 4381 con la

direttiva 98/80/CE, che nel contesto della globalizzazione del mercato del-

l'oro garantisce la libera circolazione negli Stati membri dei capitali e de-

gli operatori economici interessati al settore, il relatore propone di espri-

mere un parere favorevole.

Il presidente BEDIN chiede se l'attuazione della suddetta direttiva

non possa comportare delle difficoltaÁ per gli artigiani e le piccole imprese

che operano nel settore dell'oro.

Il relatore BIASCO rileva come la nuova disciplina si applichi ad

operazioni commerciali che non attengono all'attivitaÁ di artigiani ed indu-

strie che lavorano l'oro.

Il senatore BORTOLOTTO osserva che una serie di circolari del Mi-

nistero delle finanze hanno dapprima incluso e successivamente escluso

talune tipologie di spezzatura del materiale d'oro, in forma di semilavo-

rati, dall'esenzione dall'IVA, con conseguenti danni per le aziende che la-

vorano l'oro, che si sono trovate a dover far fronte ad improvvisi e cospi-

cui oneri sopravvenuti.

Il relatore BIASCO rileva che la questione evidenziata dal senatore

Bortolotto non attiene al provvedimento in esame.

Su proposta del PRESIDENTE, verificata la presenza del numero le-

gale, la Giunta conferisce quindi mandato al relatore a esprimere un parere

favorevole nei termini emersi.
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(3915) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'arti-
colo K.3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finan-
ziari delle ComunitaÁ europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Proto-
collo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione
in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle ComunitaÁ europee, di detta
Convenzione con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, noncheÂ
della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti fun-
zionari delle ComunitaÁ europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bru-
xelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pub-
blici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a
Parigi il 17 dicembre 1997, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2ã e 3ã riunite: favorevole con osservazioni)

Il relatore MUNGARI illustra il provvedimento in titolo, il quale reca
la ratifica di tre Convenzioni internazionali in tema di lotta alla corruzione
e di tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, due delle quali
concluse sulla base dell'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea ±
concernente la cooperazione giudiziaria negli affari interni, successiva-
mente abrogato dal Trattato di Amsterdam, che ha ridisciplinato la materia
± ed una, sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali nelle operazioni
economiche internazionali, conclusa nell'ambito dell'OCSE.

Soffermandosi sulle Convenzioni oggetto di ratifica l'oratore descrive
in primo luogo la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari del-
l'Unione europea, fatta a Bruxelles nel 1995, noncheÂ il suo primo proto-
collo, fatto a Dublino nel 1996, ed il protocollo concernente l'interpreta-
zione in via pregiudiziale della Convenzione da parte della Corte di giu-
stizia delle ComunitaÁ europee, testi che sono finalizzati alla lotta contro le
frodi in materia di spese e di entrate dell'Unione europea. Essi recano per-
tanto disposizioni attinenti all'incriminazione della frode, alle sanzioni pe-
nali, all'attribuzione della responsabilitaÁ penale ai dirigenti delle imprese e
alle competenze giurisdizionali. Ai fini della Convenzione costituisce
frode ai danni delle ComunitaÁ europee in materia di spese qualsiasi azione
o omissione intenzionale da cui consegua la percezione o ritenzione ille-
cita di fondi provenienti dai bilanci comunitari. Tali azioni od omissioni
riguardano l'utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi, la mancata comu-
nicazione di una informazione in violazione di obblighi specifici o la di-
strazione di fondi. Costituiscono frode in materia di entrate analoghe
azioni od omissioni da cui consegua la diminuzione illegittima di risorse
dei bilanci comunitari.

La stessa Convenzione obbliga gli Stati membri a prendere le misure
necessarie affincheÂ tali condotte e gli atti di complicitaÁ e di istigazione
connessi, siano passibili di sanzioni penali, proporzionate e dissuasive.
Gli Stati devono altresõÁ istituire la propria competenza giurisdizionale
sui suddetti illeciti penali noncheÂ prevedere la possibilitaÁ di dichiarare pe-
nalmente responsabili i dirigenti delle imprese per gli atti fraudolenti con-
nessi ai danni degli interessi finanziari delle ComunitaÁ. Vengono altresõÁ
fissati i principi di cooperazione in materia di assistenza giudiziaria, estra-
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dizione, trasferimento dei procedimenti ed esecuzione delle sentenze pro-
nunciate all'estero in un altro Stato membro.

Il citato protocollo di Dublino riguarda gli illeciti connessi con la cor-
ruzione e reca la definizione dei concetti di funzionario e di corruzione
attiva e passiva noncheÂ disposizioni sull'armonizzazione delle relative san-
zioni. L'oratore rileva come il provvedimento in titolo rechi anche la ra-
tifica del protocollo concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, da
parte della Corte di giustizia delle ComunitaÁ europee, della suddetta Con-
venzione e come esso non riguardi invece un secondo protocollo, firmato
il 19 giugno 1997, concernente la responsabilitaÁ delle persone giuridiche,
il riciclaggio di denaro e la cooperazione tra gli Stati membri e la Com-
missione ai fini della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea e
della protezione dei dati personali ad essi connessi. Un terzo protocollo,
concernente il riciclaggio del denaro sporco, la responsabilitaÁ delle per-
sone giuridiche e il ruolo della Commissione in materia di cooperazione
giudiziaria si trova inoltre all'esame del Consiglio dell'Unione europea.

Passando ad esporre la Convenzione relativa alla lotta contro la cor-
ruzione nella quale sono coinvolti i funzionari dell'Unione europea o degli
Stati membri dell'Unione, il relatore si sofferma sulle definizioni applica-
bili alle nozioni di funzionario comunitario e di funzionario nazionale. Al
riguardo precisa che la Convenzione prevede che, nel caso di procedimenti
giudiziari che coinvolgano un funzionario di uno Stato membro avviati da
un altro Stato membro, quest'ultimo ha l'obbligo di applicare la defini-
zione di «funzionario nazionale» soltanto nella misura in cui questa defi-
nizione sia compatibile con il suo diritto interno. La Convenzione disci-
plina in particolare le fattispecie di corruzione passiva - quando il funzio-
nario sollecita o riceve, direttamente o tramite un intermediario, vantaggi
di qualsiasi natura, o ne accetta la promessa, per compiere o per omettere
un atto proprio delle sue funzioni in violazione dei suoi doveri di ufficio ±
e di corruzione attiva. Questa si configura quando una persona deliberata-
mente promette o daÁ, direttamente o tramite un intermediario, un vantag-
gio ad un funzionario affincheÂ questi compia o ometta un atto proprio
delle sue funzioni in violazione dei suoi doveri di ufficio. Gli Stati mem-
bri sono obbligati ad adottare le misure necessarie per garantire che i sud-
detti comportamenti costituiscano illeciti penali.

Rispondendo ad un quesito del senatore BESOSTRI, che rileva anche
come lo scorso 27 gennaio sia stata stipulata una Convenzione sulla lotta
contro la corruzione nell'ambito del Consiglio d'Europa, il relatore MUN-
GARI riscontra l'analogia fra la nozione comunitaria di corruzione passiva
ed il reato di concussione, sanzionato dal codice penale, che si differenzia
dalla suddetta nozione comunitaria in quanto include anche la fattispecie
di un pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, oltre
che costringere, induca taluno a dare o promettere indebiti benefici. L'o-
ratore evidenzia altresõÁ come l'ordinamento interno giaÁ contempli, sostan-
zialmente, i comportamenti illeciti previsti dai suddetti atti comunitari an-
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che se, come previsto dal disegno di legge in titolo, si rendono opportune
delle disposizioni di coordinamento.

Proseguendo l'esposizione sulla citata Convenzione comunitaria sulla
lotta contro la corruzione, il relatore ne illustra le norme che stabiliscono
che, in ciascuno Stato membro, le sanzioni previste per gli illeciti com-
messi da membri del Governo, del Parlamento, degli organi giudiziari e
della Corte dei conti, vengano applicate nello stesso modo nei confronti
dei membri del Parlamento europeo e della Commissione, della Corte di
giustizia e della Corte dei conti delle ComunitaÁ europee per gli atti illeciti
compiuti nell'esercizio delle rispettive funzioni. La Convenzione reca an-
che disposizioni che prevedono la competenza degli Stati membri per gli
illeciti commessi nei rispettivi territori, da funzionari di istituzioni comu-
nitarie che abbiano sede in tali territori o dai rispettivi cittadini o funzio-
nari. L'aspetto fondamentale eÁ costituito dall'applicazione del principio ne
bis in idem, in virtuÁ del quale la persona che sia stata giudicata con prov-
vedimento definitivo in uno Stato membro non puoÁ essere incriminata in
un altro Stato membro per gli stessi fatti.

Dopo aver illustrato la Convenzione dell'OCSE del 1997, sulla lotta
alla corruzione di pubblici funzionari stranieri, che si sovrappone parzial-
mente alla citata Convenzione sulla corruzione dell'Unione europea ma il
cui campo di applicazione eÁ circoscritto alla corruzione attiva, l'oratore
evidenzia la maggiore estensione, sul piano soggettivo, del campo di ope-
rativitaÁ di tale atto, che fa riferimento alla corruzione dei pubblici funzio-
nari di qualunque Stato estero o organizzazione pubblica internazionale e
che impone agli Stati contraenti di adottare delle misure sulla responsabi-
litaÁ delle persone giuridiche per la corruzione di un pubblico ufficiale stra-
niero. Nel caso in cui l'ordinamento dello Stato contraente non contempli
l'applicazione di sanzioni penali alle persone giuridiche questo deve al-
meno assicurare che le stesse siano passibili di sanzioni non penali effi-
caci, proporzionate e dissuasive, incluse le sanzioni pecuniarie.

A tale proposito il relatore Mungari sottolinea come nel corso dell'e-
same del disegno di legge presso l'altro ramo del Parlamento il dibattito si
sia incentrato proprio sull'articolo 6, che riguarda la responsabilitaÁ delle
persone giuridiche. Nella formulazione di tale articolo adottata dalla Ca-
mera dopo approfondito dibattito non risulta introdotto il principio della
responsabilitaÁ penale delle persone giuridiche, che porrebbe problemi di
compatibilitaÁ con l'articolo 27 della Costituzione, bensõÁ viene delegato
il Governo ad emanare un decreto legislativo che contempli l'applicazione
di sanzioni penali esclusivamente nei confronti dei responsabili delle per-
sone giuridiche, prevedendo, nel contempo, un sistema di sanzioni ammi-
nistrative nei confronti delle persone giuridiche. Rilevando che la com-
plessa questione della responsabilitaÁ penale delle persone giuridiche eÁ og-
getto di approfondimento da parte del Servizio Studi del Senato e della
Commissione ministeriale per la riforma del Codice penale, cosiddetta
Commissione Grosso, che ha presentato una relazione al riguardo nello
scorso luglio, l'oratore osserva come si prospetti in termini meno proble-
matici la questione della configurazione di responsabilitaÁ non penali delle
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persone giuridiche, che al riguardo possono essere chiamate a rispondere
in solido con i rispettivi amministratori.

Soffermandosi sul testo del disegno di legge di ratifica, che consta di
otto articoli, il relatore evidenzia come l'articolo 3 introduca un nuovo ar-
ticolo 322-bis nel codice penale, in base al quale le disposizioni su con-
cussione, corruzione per un atto di ufficio o contrario ai doveri d'ufficio,
e corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio, oltre che sull'i-
stigazione e la corruzione, si applicano anche ai membri del Parlamento
europeo, della Commissione, della Corte di giustizia e della Corte dei
conti delle ComunitaÁ europee, ai funzionari ed agli agenti comunitari ed
alle persone comandate da enti pubblici e privati presso le ComunitaÁ eu-
ropee noncheÂ nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblici ser-
vizi di altri Stati membri. Viene altresõÁ introdotto un nuovo articolo 322-
ter che prevede l'obbligo della confisca dei beni in caso di condanna o di
patteggiamento per alcuni dei reati richiamati.

L'oratore descrive altresõÁ gli articoli 4, che modifica il testo unico dei
reati doganali, e 5, che modifica la legge concernente le frodi ai danni del
Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia. A proposito del citato
articolo 6, concernente la responsabilitaÁ delle persone giuridiche, l'oratore
aggiunge che il secondo protocollo della Convenzione sulla tutela degli
interessi finanziari delle ComunitaÁ europee, che non eÁ oggetto del disegno
di legge in titolo, prevede all'articolo 4 che ciascuno Stato membro adotti
i provvedimenti necessari affincheÂ la persona giuridica dichiarata respon-
sabile sia passibile di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, anche
di carattere non penale. Fra queste vengono configurate l'esclusione dal
godimento di agevolazioni pubbliche, il divieto temporaneo o permanente
di esercitare un'attivitaÁ commerciale, l'assoggettamento a sorveglianza
giudiziaria e provvedimenti giudiziari di scioglimento. Tale ultima indica-
zione renderaÁ sicuramente necessaria l'introduzione di una serie di norme
di coordinamento con il codice civile, che all'articolo 2409 giaÁ contempla
la possibilitaÁ di nominare un amministratore giudiziario.

Dopo aver illustrato l'articolo 7, che individua nella direzione gene-
rale degli affari penali del Ministero di grazia e giustizia l'autoritaÁ respon-
sabile ai fini delle forme di consultazione, assistenza giudiziaria e comu-
nicazione previste dall'articolo 11 della Convenzione del'OCSE sulla lotta
alla corruzione, il relatore propone di esprimere un parere favorevole te-
nendo conto dell'ampio consenso che sul testo in esame si eÁ manifestato
presso l'altro ramo del Parlamento dopo un ampio approfondimento. L'o-
ratore propone altresõÁ che la Giunta acquisisca, a titolo di documentazione,
la citata relazione della commissione Grosso, sulla responsabilitaÁ delle
persone giuridiche, vista anche la crescente rilevanza di tale argomento
sotto il profilo del diritto comunitario.

L'oratore osserva tuttavia che il disegno di legge in titolo sembra non
esercitare l'opzione prevista dall'articolo 2, paragrafo 2, del Protocollo
sull'interpretazione in via pregiudiziale della Convenzione sulla tutela de-
gli interessi finanziari delle ComunitaÁ europee. Tale articolo consente in-
fatti agli Stati membri che accettino la competenza della Corte di giustizia
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delle ComunitaÁ europee a pronunciarsi, in via pregiudiziale, sull'interpre-
tazione della citata Convenzione ± e sul connesso primo Protocollo ± di
stabilire se possa rivolgersi alla Corte di giustizia ogni organo giurisdizio-
nale nazionale ovvero solamente gli organi giurisdizionali nazionali av-
verso le cui decisioni non possano proporsi ulteriori ricorsi giurisdizionali
di diritto interno. Al riguardo potrebbe essere opportuno segnalare alle
Commissioni di merito l'esigenza di approfondire il problema che, pur ri-
guardando un aspetto secondario, sotto il profilo comunitario non appare
irrilevante.

Il Presidente BEDIN ringrazia il relatore per la precisione e la pun-
tualitaÁ dell'esposizione dalla quale si evince la significativa convergenza
che si eÁ realizzata presso l'altro ramo del Parlamento sul conferimento
al Governo di una delega, di cui all'articolo 6, per disciplinare una materia
giuridicamente e politicamente complessa quale la responsabilitaÁ delle
persone giuridiche. L'oratore sottolinea altresõÁ l'importanza delle disposi-
zioni dell'articolo 3, che assimilando i componenti ed i funzionari delle
istituzioni comunitarie ai componenti ed ai funzionari del Governo e degli
altri organi dello Stato, per quanto attiene ai reati di concussione e corru-
zione, offre una chiara percezione all'opinione pubblica della crescente in-
tegrazione fra l'ordinamento nazionale e quello europeo.

Il senatore LO CURZIO, esprimendo apprezzamento per la relazione
esposta dal senatore Mungari, sottolinea l'importanza e l'attualitaÁ delle
Convenzioni oggetto del provvedimento in titolo, anche alla luce della vi-
cenda della richiesta di dimissioni del Presidente della Commissione euro-
pea, Prodi, avanzata dall'onorevole Pannella.

Non essendovi altre richieste di intervento il Presidente BEDIN, ve-
rificata la presenza del numero legale, propone di conferire mandato al re-
latore a redigere un parere favorevole con le osservazioni esposte.

La Giunta approva.

RINVIO DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il Presidente Bedin comunica che la riunione delll'Ufficio di Presi-
denza giaÁ convocata al termine della seduta odierna eÁ rinviata al termine
della seduta della Giunta giaÁ convocata per domani.

La seduta termina alle ore 9,25.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull'attivitaÁ degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDIÁ 15 DICEMBRE 1999

76ã Seduta

Presidenza del Presidente
Michele DE LUCA

La seduta inizia alle ore 14.

In apertura di seduta il Presidente comunica che il Ministro del la-
voro ha trasmesso la lettera inviata agli enti di previdenza privatizzati re-
cante le linee guida per l'impostazione dei bilanci tecnici che dovrebbero
contenere, tra l'altro, anche una proiezione di quaranta anni al fine di uno
studio tendenziale, nel lungo periodo, degli equilibri delle gestioni.

Seguito dell'esame dello schema di relazione sulla ricongiunzione e sulla totalizzazione

delle posizioni contributive in relazione alla mobilitaÁ professionale dei lavoratori e, in

particolare, ai casi di passaggio dal lavoro subordinato a quello autonomo e viceversa.
(R050 001, R68ã, 0007ë)

La Commissione prosegue nell'esame dello schema di relazione pre-
sentato dal Presidente nella seduta del 30 novembre.

Ricordato che nella precedente seduta del 9 dicembre sono interve-
nuti nella discussione i deputati Gasperoni e Michielon, il presidente De
Luca osserva come, sul tema della totalizzazione, sia emerso un vasto con-
senso tra le forze politiche, di recente registrato nella discussione svoltasi
nella XI Commissione permanente nella Camera dei deputati. Vi eÁ un
orientamento comune, coerente alla pronuncia della Corte Costituzionale,
a regolare la scelta della totalizzazione in alternativa alla ricongiunzione
onerosa, cosõÁ da rendere possibile l'utilizzazione di tutti i periodi assicu-
rativi, evitando, con il recupero dei cosiddetti contributi silenti, un ingiu-
stificato danno per i lavoratori. Rilevato che l'orientamento che si eÁ ma-
nifestato nella XI Commissione della Camera conforta le linee dello
schema di relazione proposto, il Presidente daÁ la parola al senatore Pa-
store.



15 Dicembre 1999 Organismi bicamerali± 113 ±

Richiamandosi alla lettera da lui inviata al Presidente e ai componenti
della Commissione, il senatore Pastore sottolinea, in primo luogo, l'impor-
tanza economica e politica del tema trattato che pone le Casse di fronte a
scelte vitali per la loro sopravvivenza. Dato atto alla Commissione di aver
dedicato lo spazio dovuto al dibattito, anche se la particolare fase politica
e parlamentare ne condiziona lo svolgimento, il senatore Pastore esprime
perplessitaÁ sulla lettura radicale che il documento proposto dal Presidente
daÁ alla sentenza della Corte costituzionale e manifesta riserve sulle criti-
che mosse alle Casse privatizzate alle quali devono essere riconosciute
quelle qualitaÁ di correttezza gestionale e di buona amministrazione che
la previdenza pubblica non presenta.

Rilevato poi che, da un punto di vista astratto, la totalizzazione eÁ un
principio giusto che adegua il sistema previdenziale al fenomeno sempre
piuÁ marcato della mobilitaÁ nel mondo del lavoro, osserva come il principio
debba essere considerato con visione realistica, verificandone la compati-
bilitaÁ con i diversi sistemi previdenziali propri delle singole gestioni pri-
vate.

Se la Corte affida al legislatore il compito di compiere le scelte in
attuazione del principio individuato nella sentenza, eÁ necessario che la
concreta formulazione di una nuova normativa consideri attentamente il
modo di calare quel principio nella realtaÁ, diversificata ed eterogenea, an-
che per ragioni storiche, delle Casse, evitando di causare difficoltaÁ alle ge-
stioni. A tale esigenza la Commissione deve riferirsi nella relazione, indi-
cando altresõÁ al legislatore la necessitaÁ di prevedere un periodo transitorio
per giungere ad una revisione generale del sistema previdenziale delle
Casse privatizzate. Non possono infatti trascurarsi situazioni ± come ad
esempio quella della Cassa del notariato, fondata su un sistema mutuali-
stico puro, integrato anche da forme di assistenza, ± per le quali sarebbe
sostanzialmente inapplicabile il sistema della totalizzazione.

Nel rispondere alle osservazioni del senatore Pastore, il Presidente
precisa che la relazione daÁ conto, in modo esaustivo, della sentenza della
Corte costituzionale e, successivamente, affronta una serie di questioni che
da quella pronuncia prescindono: non va dimenticato, infatti, che la pro-
cedura informativa in tema di totalizzazione eÁ stata avviata dalla Commis-
sione prima che la Corte si pronunciasse al riguardo. Deve altresõÁ ricor-
darsi che la totalizzazione eÁ istituto presente da trenta anni nell'ordina-
mento: con la legge n. 153 del 1969, al Governo era stata conferita delega
per attuare il principio della pensione unica, determinandone la misura con
la totalizzazione di tutti i periodi coperti da contribuzione obbligatoria, vo-
lontaria e figurativa, mediante l'applicazione del principio del pro rata.

Notato, inoltre, che si eÁ posta da tempo una elementare esigenza di giusti-
zia, emersa nelle audizioni svolte dalla Commissione e raccolta da inizia-
tive legislative di diverse parti politiche che hanno trovato generale con-
senso, il presidente De Luca sostiene che non si puoÁ accedere all'idea
di un sistema contributivo retroattivo, ignoto nell'ordinamento.

Lo schema di relazione muove dalla considerazione che il dettato co-
stituzionale garantisce il diritto a una pensione adeguata e si preoccupa
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della tutela dei diritti dei lavoratori e dunque dell'andamento delle Casse
sulle quali la Commissione, nell'esercizio dei poteri di controllo, si eÁ sem-
pre espressa in modo favorevole, registrandone lo stato di salute, pur ri-
chiamando la necessitaÁ di una costante attenzione all'evoluzione delle ge-
stioni. Non vi eÁ ± prosegue il presidente De Luca, ± alcuna intenzione di
attaccare le Casse privatizzate, ma, al contrario, si eÁ interpretata la preoc-
cupazione di assicurare, indicando anche l'opportunitaÁ di correttivi in sede
di applicazione della totalizzazione, la continuitaÁ delle gestioni e i diritti
degli assicurati. Si deve sottolineare, al riguardo, come l'autonomia finan-
ziaria delle Casse sia definitivamente acquisita e dunque, in tal senso, de-
vono essere garantiti, con estremo rigore, i diritti alle prestazioni previden-
ziali maturati dagli iscritti.

Chiarito che la totalizzazione non impone alle Casse criteri diversi,
nel calcolo delle prestazioni previdenziali, da quelli vigenti per ciascuna
di esse le quali pro rata, provvederebbero alla concreta erogazione, il Pre-
sidente, considerato che le Casse potrebbero incontrare iniziali difficoltaÁ,
in quanto la totalizzazione libera i contributi silenti, esprime l'avviso
che tra i correttivi, indicati nella relazione, potrebbe essere segnalata l'e-
sigenza di procedere, in modo graduale nel tempo, all'adeguamento delle
gestioni alle norme attuative del principio della totalizzazione.

Il senatore Pastore, preso atto che non ci sono atteggiamenti negativi
nei confronti delle Casse essendosi la Commissione limitata a un richiamo
alla prudenza nel controllo dell'evoluzione delle gestioni ± sarebbe a tal
fine importante poter valutare il patrimonio immobiliare in base agli at-
tuali valori, contribuendo cosõÁ a risolvere il problema della riserva tecnica
± ribadisce che il principio della totalizzazione, di per seÂ giusto, deve tro-
vare un'applicazione che, graduale nel tempo, tenga conto delle diverse
caratteristiche delle gestioni con l'adozione di correttivi in grado di elimi-
nare le attuali, giustificate preoccupazioni delle Casse privatizzate.

Il presidente De Luca assicura al senatore Pastore che, nel testo della
relazione, saranno recepite le indicazioni da lui proposte.

Il Presidente toglie, quindi, la seduta, avvertendo che la Commissione
torneraÁ a riunirsi domani, giovedõÁ 16 dicembre 1999, alle ore 14, con il
medesimo ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 14,50.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

Consultiva in materia di riforma fiscale
ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662

MERCOLEDIÁ 15 DICEMBRE 1999

Presidenza del Presidente
Salvatore BIASCO

La seduta inizia alle ore 13,40.

Sull'ordine dei lavori

Consentendovi la Commissione, il deputato Salvatore BIASCO, Pre-
sidente, dispone l'inversione dell'ordine del giorno.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti

legislativi 21 novembre 1997, n. 461, 18 dicembre 1997, n. 466, e n. 467 e 2 settembre

1997, n. 314, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di redditi di capitale, di

riordino delle imposte per favorire la capitalizzazione delle imprese, di imposta sosti-

tutiva della maggiorazione di conguaglio e di razionalizzazione delle disposizioni fi-

scali concernenti i redditi di lavoro dipendente

(Seguito dell'esame e conclusione ± Parere favorevole con indirizzi)
(R139 b00, B14ã, 0027ë)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo,
sospeso nella seduta del 13 dicembre scorso.

Il deputato Salvatore BIASCO, Presidente e relatore, ricorda che la
proposta di parere da lui depositata eÁ pubblicata in allegato ai resoconti
di seduta. Nel termine stabilito sono pervenuti alcuni emendamenti: egli
ha successivamente proceduto ad alcune riformulazioni della proposta,
quasi tutte di carattere meramente formale, delle quali daÁ conto alla Com-
missione. Menziona inoltre due punti aggiuntivi alla proposta di parere,
dettati dall'opportunitaÁ di venire incontro ad alcune difficoltaÁ procedurali
che potrebbero insorgere nel pagamento dei tributi effettuato per il tramite
delle banche.
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La Commissione accoglie le integrazioni proposte da ultimo dal rela-
tore.

Il senatore Antonio D'ALIÁ (FI) riformula il proprio emendamento 1,
e lo illustra: nella contingenza di tassi non elevati, quale eÁ quella attuale,
il testo proposto dal Governo azzera di fatto la possibilitaÁ la possibilitaÁ di
emettere obbligazioni, che risulterebbero non appetibili per il loro scarso
rendimento. EÁ inoltre opportuno prevedere che la soglia fissata dal Go-
verno possa essere superata in riferimento a obbligazioni emesse in pe-
riodi piuÁ remoti, caratterizzati da piuÁ alti tassi; e consigliare in proposito
l'emanazione di una norma transitoria.

Dopo che il deputato Salvatore BIASCO, Presidente e relatore, ha
dichiarato parere favorevole sull'emendamento 1, come riformulato, la
Commissione lo accoglie.

Il deputato Salvatore BIASCO, Presidente e relatore, esprime parere
contrario sull'emendamento 2, eccessivamente restrittivo, ed invita al ritiro
dell'emendamento 4, e dell'emendamento 5, che sembra motivato da con-
siderazioni estranee alla materia. Esprime altresõÁ parere favorevole sugli
emendamenti 6, 7, 8 e 9.

Riferisce inoltre di una sollecitazione ± sulla quale si rimette alla
Commissione ± affincheÁ nel testo del parere vi sia un riferimento all'op-
portunitaÁ che il Governo, anche dopo la scadenza del termine previsto per
l'emanazione di provvedimenti correttivi, prosegua, con altri strumenti
normativi, nell'opera di messa a punto della riforma tributaria varata
con le deleghe del 1996.

Il senatore Antonio D'ALIÁ (FI) ritira il proprio emendamento 4, ed
aggiunge la propria firma all'emendamento 3 Repetto. Quanto alla solle-
citazione ora rappresentata dal relatore, auspica che essa possa essere
enunciata in termini tali da escludere qualunque invito, anche implicito,
a ricorrere alla decretazione d'urgenza; egli stesso, del resto, aveva in
una precedente seduta manifestato l'opportunitaÁ che, con un nuovo prov-
vedimento legislativo, lo stesso Parlamento prorogasse il termine per l'e-
manazione dei provvedimenti correttivi. Nota con soddisfazione che que-
sta sollecitazione eÁ stata accolta nella proposta di parere, al punto n. 21,
del quale propone una riformulazione.

Il deputato Salvatore BIASCO, Presidente e relatore, sottolinea la
differenza tra i contenuti del punto n. 21 del parere (del quale accoglie
la riformulazione) e l'invito che si intende rivolgere al Governo, del quale
ha prima detto.

Il senatore Giancarlo PASQUINI (Dem. Sin.-Ulivo) richiama l'atten-
zione sulla circostanza che, nell'imminenza dello scadere del termine per
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emanare decreti correttivi, il Governo non ha in pratica alcuna possibilitaÁ
di ulteriori interventi su atti normativi primari.

Il deputato Alessandro REPETTO (Pop. Dem.-Ulivo) manifesta con-
senso con i contenuti del punto 21 del parere, convenendo anche con la
riformulazione proposta. Rileva peroÁ le difficoltaÁ del formulare corretta-
mente l'altra sollecitazione cui si eÁ riferito il Presidente: sarebbe piuÁ op-
portuno, in proposito, rinviare la questione al dibattito parlamentare sul di-
segno di legge «collegato» in materia fiscale.

Il deputato Salvatore BIASCO, Presidente e relatore, nel ricordare di
volersi comunque rimettere alla Commissione, si riserva di proporre una
formulazione in proposito.

Il senatore Renato ALBERTINI (Misto-comp. comunista) ritira il
proprio emendamento 2 e, dopo aver ribadito il rischio che la formula-
zione attuale del parere favorisca i dipendenti che godono di retribuzioni
piuÁ alte, anche il proprio emendamento 5. Preannuncia il proprio voto con-
trario sull'emendamento 3.

Dopo che il deputato Salvatore BIASCO, Presidente e relatore, si eÁ
rimesso alla Commissione circa l'emendamento 3, il deputato Alessandro
REPETTO (Pop. Dem. L'Ulivo) lo illustra, chiarendo che esso ha lo scopo
di agevolare la ricerca, sul mercato del lavoro, di persone in grado di svi-
luppare capacitaÁ professionali molto sofisticate. Pur rendendosi conto delle
ragioni per le quali il senatore Albertini non condivide il testo da lui pro-
posto, sottolinea l'opportunitaÁ di conciliare le esigenze di carattere ideolo-
gico con quelle operative evidenziate dal mercato del lavoro.

Il senatore Renato ALBERTINI (Misto-comp. comunista), non eÁ con-
vinto dalle ragioni illustrate dal deputato Repetto: si rischia di creare pri-
vilegi a favore dei percettori di retribuzioni piuÁ alte, ed in tal modo si me-
noma il criterio del «tetto unico» in materia fiscale.

La Commissione approva quindi l'emendamento Repetto 3, e, dopo
che il deputato Salvatore BIASCO, Presidente e relatore, sciogliendo la
riserva precedente, ha presentato la relativa formulazione testuale, approva
anche un punto aggiuntivo, da inserire dopo il punto 21 del parere, che
invita il Governo ad proseguire l'opera di messa al punto della riforma
tributaria. Risultano accolti anche gli emendamenti 6, 7, 8 e 9.

Dopo che il senatore Antonio D'ALIÁ (FI) ha preannunciato il voto
favorevole sulla proposta di parere, la quale ha tenuto conto delle osser-
vazioni formulate dall'opposizione, e dopo che il senatore Renato AL-
BERTINI ha preannunciato la propria astensione, la Commissione approva
la proposta di parere favorevole, come modificata nel corso dell'esame,
dando mandato al Presidente, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del rego-
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lamento della Camera, di procedere al coordinamento formale del testo,
che saraÁ pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dell'articolo

50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di addizionale regio-

nale all'imposta sul reddito delle persone fisiche

(Seguito dell'esame e conclusione ± Parere favorevole con indirizzo)
(R139 b00, B14ã, 0025ë)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo,
sospeso nella seduta del 13 dicembre scorso.

Il deputato Salvatore BIASCO, Presidente, avverte che il relatore ha
depositato la propria proposta di parere, pubblicata in allegato al resoconto
di seduta. Nel termine stabilito non sono pervenuti emendamenti, neÁ pro-
poste alternative: successivamente il relatore ha riformulato il testo, intro-
ducendo un indirizzo al Governo.

Il deputato Gaetano RABBITO (Dem. Sin.-Ulivo), relatore, illustra la
propria proposta di parere e le riformulazioni arrecate, una sola delle quali
riveste contenuti di merito e non formali.

Il senatore Antonio D'ALIÁ (FI) condivide le considerazioni di merito
espresse dal relatore, ma si dichiara comunque contrario al provvedimento,
che eccede i limiti della delega conferita dal Parlamento al Governo.

Il senatore Sergio ROSSI (Lega Forza Padania) si domanda quale sia
l'impatto delle piuÁ recenti norme tributarie, ed in particolare dello schema
di decreto in esame, sulla pressione tributaria. Se infatti l'IRPEF era dimi-
nuita dello 0,50 per cento, questa diminuzione risulta ora piuÁ che compen-
sata dalla somma della quota di compartecipazione delle regioni a gettito
IRPEF (pari allo 0,50 per cento) e della ulteriore eventuale quota della ad-
dizionale IRPEF che le Regioni hanno facoltaÁ di disporre, e che sicura-
mente saranno costrette a disporre in considerazione della riduzione di en-
trate. Pertanto la pressione fiscale aumenteraÁ, anzicheÁ diminuire, fatta
eccezione per la sola imposizione relativa alla aliquota intermedia dell'IR-
PEF. EÁ necessario chiarire e denunciare tale incremento.

Il senatore Giancarlo PASQUINI (Dem. Sin.-Ulivo), non condivide le
conclusioni del senatore Rossi e ritiene anzi che lo schema di decreto in
esame contribuisca a chiarire ulteriormente l'assetto dell'IRPEF, il riparto
del gettito tra lo Stato e le Regioni, e le conseguenze sulle pressioni fi-
scali. Se eÁ vero che le Regioni hanno la facoltaÁ di disporre un ulteriore
incremento dell'IRPEF, sino ad un ulteriore 0,50 per cento, eÁ anche
vero che si tratta di una mera eventualitaÁ, della quale nessuna Regione
si eÁ avvalsa fino a questo momento. Certa eÁ, invece la riduzione di ali-
quote che saraÁ disposta con la prossima legge finanziaria.
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Il deputato Salvatore BIASCO, presidente, chiarisce ulteriormente
che la legge finanziaria comporteraÁ, nella aliquota di riferimento, una ri-
duzione dell'uno per cento dell'imposizione IRPEF, che si situerebbe
cosõÁ al 25,5 per cento. A tale quota si aggiungeranno immutate rispetto
al precedente esercizio, lo 0,50 per cento attribuito alle Regioni quale
quota di compartecipazione dell'entrata, e l'eventuale ulteriore 0,50 per
cento di «addizionale», che tutte o alcune Regioni possono discrezional-
mente disporre. Invita comunque la Commissione a tornare all'argomento
in titolo, che solo indirettamente riguarda la questione ora trattata.

Il senatore Sergio ROSSI (Lega Forza Padania) prende atto delle opi-
nioni dei colleghi, ma ribadisce che la pressione fiscale risulta comunque,
salvo che per l'aliquota intermedia, aumentata.

Dopo che il deputato Gaetano RABBITO, relatore, ha sottolineato
che il provvedimento in esame, non intervenendo sulle aliquote, non sa-
rebbe comunque suscettibile di determinare gli effetti che si verificano a
parere del senatore Rossi, ed ha invitato la Commissione a proseguire
nei propri lavori, il senatore Sergio ROSSI (Lega Forza Padania) ribadisce
il proprio punto di vista, ed il deputato Alessandro REPETTO (Pop. Dem.
L'Ulivo) si domanda se la Lega Nord debba essere considerata contraria
alla rateizzazione dell'addizionale IRPEF.

La Commissione approva l'indirizzo contenuto nella riformulazione
proposta dal relatore.

Il senatore Sergio ROSSI (Lega Forza Padania) intervenendo per di-
chiarazione di voto finale, si dichiara contrario ad un provvedimento il
quale, salvo che per lo scaglione intermedio, comporteraÁ un aumento di
imposizione per l'anno 2000. Le Regioni saranno infatti certamente co-
strette ad applicare l'addizionale prevista dalla legge come facoltativa,
come ha giaÁ avuto modo di fare presente.

Il deputato Alessandro REPETTO (Pop.Dem.-Ulivo), parlando per di-
chiarazione di voto, ritiene di interpretare l'intera maggioranza asserendo
che il provvedimento in esame contribuisce a realizzare quel federalismo
fiscale che tutte le forze politiche ± e soprattutto la Lega Nord, che ora
manifesta una opposizione strumentale ± hanno indicato come obiettivo
prioritario. Esso risponde inoltre ad una forte esigenza del contribuente,
che non potrebbe viceversa veder rateizzata l'imposizione della quota de-
stinata alle Regioni; e non determina alcun aumento della pressione tribu-
taria.

Il senatore Giancarlo PASQUINI (Dem. Sin.-Ulivo) intervenendo per
dichiarazione di voto, si dichiara favorevole ad un provvedimento che non
comporta aumenti della pressione tributaria. Le Regioni non saranno af-
fatto obbligate dalle circostanze a fare ricorso all'imposizione aggiuntiva:
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esse non sono state colpite da riduzioni di trasferimenti di risorse dal po-
tere centrale, ed hanno anzi visto aumentare le loro entrate, sia in rela-
zione alle attivitaÁ del servizio sanitario nazionale, sia in riferimento a
quote consistenti dell'IVA e delle imposte sui carburanti.

La Commissione approva infine la proposta di parere del relatore,
come riformulata nel corso dell'esame, la quale saraÁ pubblicata in allegato
al resoconto di seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti

legislativi 15 dicembre 1997, n. 446, e 18 dicembre 1997, n. 472, recanti, rispettiva-

mente, disposizioni in materia di imposta regionale sulle attivitaÁ produttive e di tri-

buti locali, noncheÁ di sanzioni amministrative tributarie

(Seguito dell'esame e conclusione ± Parere favorevole con indirizzi)
(R139 b00, B14ã, 0026ë)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo,
sospeso nella seduta del 13 dicembre scorso.

Il deputato Salvatore BIASCO, Presidente, avverte che il relatore ha
depositato la propria proposta di parere, pubblicata in allegato ai resoconti
di seduta. Nel termine stabilito sono pervenuti alcuni emendamenti: il re-
latore ha successivamente proceduto ad alcune riformulazioni della propo-
sta, di carattere esclusivamente formale, delle quali daÁ conto alla Commis-
sione.

Il deputato Gaetano RABBITO (Dem. Sin.-Ulivo), relatore, illustra la
propria proposta ed invita il presentatore degli emendamenti 1 e 2 a riti-
rarli.

Il senatore Renato ALBERTINI (Misto-comp. comunista) non acco-
glie l'invito al ritiro, ma riformula il proprio emendamento 2, nel senso
di considerarlo aggiuntivo al testo cui si riferisce, e non sostitutivo di que-
sto. Non ritiene opportuno, in particolare, che proseguano le sostanziali
agevolazioni che di fatto la normativa vigente pone in essere in favore
delle banche, le quali hanno recentemente risparmiato circa 2.000 miliardi
di lire sull'IRAP, come avrebbe rilevato anche la Banca d'Italia.

Il deputato Gaetano RABBITO (Dem. Sin.-Ulivo), relatore, fa pre-
sente che non tutti gli istituti di credito hanno conseguito i vantaggi cui
si riferisce il senatore Albertini; soprattutto, poi, il decreto correttivo in
esame, ed in particolare il punto del parere cui sono riferiti gli emenda-
menti, non risultano la sede piuÁ idonea per affrontare il problema denun-
ciato.

La Commissione respinge quindi gli emendamenti Albertini 1 e 2.
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Dopo che il deputato Gaetano RABBITO, relatore, ha invitato al ri-
tiro dell'emendamento 3, il senatore Renato ALBERTINI (Misto-comp.co-
munista) lo mantiene, e la Commissione lo respinge.

Il deputato Gaetano RABBITO, relatore, si dichiara favorevole all'e-
mendamento 4, che, ragionevolmente, precludela diminuzione dell'ali-
quota IRAP nei confronti di quelle Regioni che, nell'esercizio precedente,
hanno aumentato l'addizionale regionale IRPEF.

Il deputato Salvatore BIASCO, Presidente, manifesta il proprio per-
sonale disaccordo con i contenuti dell'emendamento n. 4. Esso introdur-
rebbe un vincolo alle decisioni dell'ente locale che appare inopportuno
e del tutto anacronistico: le Regioni devono poter assumere i provvedi-
menti che piuÁ ritengono opportuni, e rispondere poi agli elettori del loro
operato.

La Commissione approva quindi, dopo prova e controprova, l'emen-
damento 4 Albertini.

Dopo che il senatore Massimo BONAVITA (Dem. Sin. l'Ulivo) ha
ritirato il proprio emendamento 5, il senatore Renato ALBERTINI (Mi-
sto-comp. comunista) preannuncia la propria astensione nella votazione
che sta per aver luogo, ed il senatore Antonio D'ALIÁ dichiara voto con-
trario.

La Commissione approva quindi la proposta di parere, come modifi-
cata nel corso dell'esame, dando mandato al Presidente, ai sensi dell'arti-
colo 90, comma 2, del regolamento della Camera, di procedere al coordi-
namento formale del testo, che saraÁ pubblicato in allegato al resoconto di
seduta.

La seduta termina alle ore 15,15.
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Allegato 1

Parere allo schema di decreto legislativo recante «Disposizioni inte-
grative e correttive dei decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 461, 18 di-
cembre 1997, n. 466 e 467, e 2 settembre 1997, n. 314, recanti, rispet-
tivamente, disposizioni in materia di redditi di capitale, di riordino
delle imposte per favorire la capitalizzazione delle imprese, di imposta
sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di razionalizzazione
delle disposizioni fiscali concernenti i redditi di lavoro dipendente»,
approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 19 novembre

1999

PROPOSTA DI PARERE

(COME RIFORMULATA DAL RELATORE)

Il presente decreto corregge la normativa afferente a vari provvedi-
menti di legge varati in seguito alle deleghe fiscali concesse al Governo
con la legge 662 del 1996. Il 31 dicembre segneraÁ per molti di quei prov-
vedimenti il termine per revisioni da sottoporre alla Commissione Parla-
mentare.

Il decreto in esame eÁ soprattutto importante percheÁ introduce nel no-
stro ordinamento una specifica normativa fiscale per i diritti di acquisto (o
ritiro) di azioni concessi a categorie selezionate di dipendenti (stock op-
tion). Colma, in effetti, un vuoto legislativo in questo campo.

Il nostro ordinamento normava fiscalmente, infatti (all'articolo 48 del
Testo Unico delle imposte sui redditi), solo la distribuzione di azioni ai
dipendenti, in quanto riferito a quelle decisioni aziendali tese a diffondere
l'azionariato tra la «generalitaÁ» dei dipendenti («azionariato popolare»),
che eÁ fattispecie diversa dalle stock option (cioÁ era nello spirito della
legge, che non a caso faceva riferimento ad «assegnazioni» di azioni ed
era espressamente richiamato in una circolare ministeriale). La Commis-
sione aveva in due occasioni invitato il Governo ad adeguare la lettera
della normativa in questione e a varare quindi uno specifico trattamento
fiscale per le stock option.

La presente correzione va nella direzione auspicata dalla Commis-
sione. La normativa proposta stabilisce chiaramente il principio che l'ac-
quisizione (a qualsiasi titolo) di azioni ricade, a partire dal valore normale,
nell'ambito degli eventi che riguardano il patrimonio finanziario delle per-
sone fisiche: il reddito che ne scaturisce va trattato fiscalmente come tutti
gli altri proventi di natura finanziaria.

La normativa sulle stock option eÁ comunque piuÁ favorevole al contri-
buente rispetto ad analoghe normative in vigore in altri Paesi (specie in
quelli anglosassoni, dove la pratica delle stock option eÁ piuÁ diffusa) in
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cioÁ che attiene alla non imponibilitaÁ, in sede di tassazione sui redditi, dello
scarto tra valore di realizzo e valore normale, all'assenza di limiti nell'as-
segnazione di opzioni, alla fissazione del momento in cui sorge l'obbligo
di corresponsione dell'imposta, alla possibilitaÁ di attribuire ai dipendenti
di una unitaÁ produttiva le azioni di societaÁ controllate o controllanti.

La Commissione, visto il parere espresso dalla VI Commissione (Fi-
nanze) della Camera dei deputati e esaminate le disposizioni integrative e
correttive dei decreti cui in intestazione, ritiene esse siano conformi alle
deleghe

esprime parere favorevole

con le seguenti osservazioni e valutazioni:

A) REDDITI DA CAPITALE

1) Con riferimento all'articolo 2 la Commissione segnala al Governo
che la soglia anti elusione, fissata al tasso ufficiale di sconto piuÁ due terzi
per i titoli collocati senza offerta pubblica o non negoziati nei mercati re-
golamentati, con gli attuali tassi di mercato, puoÁ essere superata anche in
presenza di spread limitati quando la scadenza dei titoli sia di medio o
lungo periodo.

2) La Commissione segnala che nell'articolo 2 appare la dizione
«tasso ufficiale di sconto» dove si dovrebbe intendere «tasso ufficiale di
riferimento»

3) Le disposizioni vigenti concernenti la tassazione dei proventi de-
rivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo mobi-
liare di diritto estero considerano rilevanti sia i redditi di capitale sia i red-
diti diversi di natura finanziaria. In particolare, per quanto riguarda i red-
diti di capitale, le regole impositive sono individuate nell'articolo 10-ter
della legge 23 marzo 1983, n. 77 (cosõÁ come modificato dall'articolo 8,
comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461), mentre
per quanto riguarda i redditi diversi le regole sono contenute, come per
gli altri titoli, nell'articolo 81, comma 1, lettera c)-ter del Tuir, noncheÁ
del successivo comma 1-quater.

L'applicazione delle due disposizioni crea notevoli difficoltaÁ agli in-
termediari per la corretta determinazione della base imponibile e del pre-
lievo alla fonte specialmente con riferimento agli organismi di investi-
mento collettivo di tipo multicompartimentale, nei quali i comparti sono
espressi in diverse valute estere e l'investitore decida di effettuare pas-
saggi da un comparto all'altro.

Considerato che, per effetto delle modificazioni apportate dall'arti-
colo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 21 luglio 1999,
n. 259, noncheÁ per effetto di quelle proposte dall'articolo 6 dello schema
di decreto correttivo concernenti la tassazione degli interessi sulle obbliga-
zioni e titoli similari emessi all'estero, si giunge alla tassazione del reddito
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di capitale rendendo rilevanti anche le oscillazioni valutarie intervenute
per tutto il periodo di riferimento, valuti il Governo l'opportunitaÁ di intro-
durre tale principio anche per la determinazione dei redditi di capitale de-
rivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo di di-
ritto estero prevedendo che per la fattispecie reddituale di cui all'articolo
41, comma 1, lettera g) del Tuir, le somme impiegate e quelle percepite
siano valutate secondo il cambio del giorno in cui sono sostenute o incas-
sate.

4) Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 8, la Commissione
attira l'attenzione del Governo sul fatto che non appare coerente con l'im-
postazione normativa in materia di agevolazioni per l'accesso in Borsa
delle piccole e medie imprese (super Dit) l'inasprimento di aliquota per
l'acquisizione di partecipazioni qualificate da parte degli intermediari fi-
nanziari. L'accompagnamento verso il mercato finanziario di piccole e
medie imprese (spesso verso il mercato di borsa) e in genere la circola-
zione dei diritti di proprietaÁ eÁ al pari un'attivitaÁ meritoria capace di pro-
durre efficienza per il nostro sistema produttivo ed eÁ un'evoluzione auspi-
cabile. Richiede che questo tipo di istituzioni abbia partecipazioni qualifi-
cate verso tali imprese. La Commissione non intravede una necessitaÁ di
principio che porti a omogeneizzare il trattamento fiscale delle plusva-
lenze sulle partecipazioni qualificate dei fondi con quello delle persone fi-
siche e giuridiche. Diverse sono le motivazioni e le funzioni dell'investi-
mento in partecipazioni qualificate per gli uni e per gli altri. Vi puoÁ essere
una motivazione di ordine pratico se la disomogeneitaÁ di aliquote ± accop-
piata alle recenti disposizioni di liberalizzazione in materia di portafoglio
e tipologia dei fondi mobiliari ± puoÁ provocare fenomeni elusivi.

La Commissione ritiene, anche a tale proposito, che sia preferibile ri-
baltare la prospettiva lasciando separato il trattamento fiscale delle plusva-
lenze su partecipazioni qualificate per i fondi e le persone fisiche, ma per-
seguendo l'omogeneitaÁ di trattamento fiscale tra le partecipazioni qualifi-
cate delle persone fisiche, considerando tra queste ultime la partecipazione
individuale a fondi mobiliari superiore a certe soglie (anche in forma coor-
dinata con altri soggetti). Tali soglie possono all'occorrenza essere stabi-
lite con limiti molto bassi, con particolari restrizioni per i fondi che ab-
biano un ristretto numero di partecipanti o per i quali sia esclusa la solle-
citazione all'investimento del pubblico risparmio.

B) ASSEGNAZIONE DI AZIONI E STOCK OPTION

5) Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1,
lettera b) n. 2, riferite al limite di esclusione dal reddito del valore delle
azioni distribuite ai dipendenti, la Commissione ritiene che esse debbano
fare esplicito riferimento alla norma generale stabilita per la determina-
zione quantitativa e qualitativa dei fringe benefit goduti dal dipendente
(valore normale meno costo di acquisizione). CioÁ consente di esplicitare
che la limitazione ai fini dell'esclusione dal reddito eÁ riferita all'entitaÁ
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del reddito trasferito attraverso l'attribuzione di azioni al di sotto del loro
valore normale; tale entitaÁ coincide con il valore delle azioni distribuite
solo nel caso in cui tale distribuzione avvenga a titolo gratuito.

6) La limitazione in questione appare restrittiva (tetto di esenzione
basso) e sarebbe opportuno che sia elevata. Al fine di rendere tale dispo-
sizione un utile strumento di contrattazione tra le parti sociali, valuti il
Governo di trasformarla in limitazione individuale da rispettare (a scorri-
mento) nella media di piuÁ anni (esempio 20 milioni in 5 anni).

7) EÁ necessario che la normativa includa, tra le fattispecie che ripor-
tano la distribuzione di azioni ai dipendenti nel campo di applicazione del-
l'Irpef, anche l'esistenza di clausole di riacquisto da parte dell'impresa
alla scadenza del periodo previsto di detenzione (altrimenti quella distribu-
zione si risolverebbe in un espediente per corrispondere una parte di retri-
buzione in esenzione d'imposta).

8) Il Governo specifichi qual eÁ il valore normale delle operazioni nor-
mate alla lettera g) ai fini dell'imposta sui capital gain.

9) La Commissione invita il Governo a valutare se non sia preferi-
bile, al fine della certezza dei valori di carico in portafoglio e al fine di
evitare fenomeni elusivi, che il reddito da lavoro dipendente assoggettabile
a tassazione per gli importi eccedenti il tetto di esenzione (lettera g) sconti
l'aliquota marginale del periodo d'imposta relativo all'assegnazione delle
azioni, prevedendo allo scopo un debito d'imposta da corrispondere al mo-
mento della cessione delle azioni.

10) Per quanto riguarda la lettera g-bis), si chiarisca che in caso di
assegnazione di diritti di opzione con valore di esercizio inferiore al va-
lore normale del titolo, concorre a formare il reddito unicamente la diffe-
renza tra i suddetti valori.

11) Sempre con riferimento alla lettera g-bis), non eÁ specificato il pe-
riodo d'imposta in cui sorge per il contribuente l'obbligo di pagamento
dell'imposta sul reddito nel caso in cui vi sia una imponibilitaÁ, in sede Ir-
pef, della differenza positiva tra il valore normale e il costo delle azioni.
La Commissione ritiene preferibile il riferimento al periodo d'imposta in
cui avviene la cessione ed estende a questa fattispecie l'invito al Governo
a valutare le considerazioni esposte al punto 9).

12) EÁ opportuno rendere esplicito, o con specifica formulazione o con
richiamo alla normativa di tassazione dei proventi finanziari (sotto la
quale viene sussunta l'acquisizione di azioni e diritti in portafoglio), che
il periodo d'imposta in cui sorge la tassazione dei capital gain eÁ quello
nel quale l'azione eÁ ceduta (non quello in cui avviene l'esercizio del di-
ritto), salvo quanto disposto per il risparmio gestito individualmente.

13) Al fine di evitare possibili contestazioni e contenzioso relativi
alle operazioni di stock option poste in essere in assenza di normativa spe-
cifica prima dell'entrata in vigore del presente regime e per dare certezza
del trattamento fiscale, il Governo eÁ invitato a varare una normativa tran-
sitoria che:
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a) escluda qualsiasi tassabilitaÁ in sede Irpef delle operazioni giaÁ
concluse (con l'esercizio dell'opzione e la cessione delle azioni corrispon-
denti) e di quelle giaÁ avviate e non ancora concluse (sia percheÁ non vi eÁ
stata cessione delle azioni derivanti da un diritto esercitato, sia percheÁ il
diritto di esercizio dell'opzione eÁ esercitabile oltre l'entrata in vigore della
presente normativa);

b) consideri esclusivamente l'avvenuta acquisizione di azioni sotto
il profilo del portafoglio, normato dalla legge 461 del 1997;

c) per le operazioni giaÁ avviate e non concluse come definite al
punto a), il valore d'ingresso nel nuovo regime sia comunque in subordine
non inferiore al valore normale delle azioni al 31 dicembre 1999, costi-
tuendo esso la base per la tassazione dei capital gain realizzati dall'1 gen-
naio 2000 in avanti;

d) qualora si segua l'opzione e), sia applicabile il credito d'imposta
sulle perdite in conto capitale solo nel caso in cui la cessione delle azioni
avvenga al di sotto del costo di acquisizione (e non semplicemente sotto il
valore d'ingresso).

14) La Commissione ritiene che le agevolazioni di cui alle lettere g)

e g-bis) dovrebbero essere estese anche a quei soggetti che, pur non es-
sendo dipendenti, prestino la propria attivitaÁ continuativamente al servizio
dell'impresa. La Commissione non considera palesemente infondata la tesi
che, avendo la legge 662 del 1996 delegato il Governo a rivedere la nor-
mativa Irpef, il punto possa essere affrontato contestualmente al varo del
provvedimento in questione, riferito solo al trattamento fiscale del reddito
dei lavoratori dipendenti. Si invita altrimenti il Governo ad assumere le
iniziative legislative necessarie.

15) La Commissione rileva che la normativa di cui alla lettera g) si
attaglia male alla specificitaÁ delle imprese a statuto cooperativo, dove gli
scopi cui essa si ispira sono giaÁ soddisfatti: la partecipazione dei soci la-
voratori al capitale di rischio, eÁ regolata dalla legge e dallo statuto sociale,
cosõÁ come il percorso di ammissione a socio cooperatore (per il quale eÁ
rilevante il rapporto lavorativo). Le disposizioni di cui alla lettera g-

bis), relative alle stock option, sono generalmente inapplicabili nel caso
in questione.

Al fine di rendere le agevolazioni di cui alla lettera g) accessibili an-
che a tali imprese, nel rispetto della loro specificitaÁ statutaria e della loro
peculiaritaÁ, sembrerebbe opportuno che per esse ± purcheÁ in presenza di
organica previsione statutaria di ammissibilitaÁ a socio del personale dipen-
dente che ne fa richiesta ± il tetto di esclusione dal reddito delle azioni o
quote sociali assegnate, correlato anche all'integrazione retributiva di cui
all'articolo 11, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica
601 del 1973, si applichi pure nel caso in cui tale assegnazione sia riser-
vata ai soci lavoratori.

16) La Commissione attira l'attenzione sul fatto che, per le societaÁ
non quotate, le azioni assegnate ai dipendenti e quelle che ad essi perven-
gono tramite l'istituto delle stock option possono determinare nel tempo
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una quota significativa di capitale di una singola impresa in mano ad un
pubblico diffuso, senza che cioÁ sia avvenuto con le dovute tutele per i ri-
sparmiatori implicati.

C) REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE

17) Con riferimento ai prestiti concessi dalle imprese ai propri dipen-
denti con tasso di interesse variabile, la Commissione ritiene che la quan-
tificazione del beneficio da assoggettare a tassazione come fringe benefit
potrebbe essere piuÁ correttamente basata sul tasso ufficiale di riferimento
rilevante nel periodo di pagamento degli interessi e non su quello vigente
al momento della concessione del prestito stesso.

18) La Commissione invita il Governo a introdurre, senza oneri ag-
giuntivi per lo Stato, una particolare disciplina fiscale per i compensi di
cui all'articolo 47, 1ë comma, lettera l), del Tuir percepiti dagli anziani.

PurcheÁ i compensi non superino determinati importi (indicativamente
6 milioni) e l'anziano possegga soltanto trattamenti pensionistici di im-
porto complessivamente non superiore a limiti stabiliti (indicativamente
18 milioni) eÁ possibile prevedere l'assoggettamento dei suddetti compensi
ad una ritenuta a titolo d'imposta pari all'importo dell'aliquota del primo
scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali vigenti.

19) Per i redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero l'introdu-
zione del credito d'imposta potrebbe comportare per le imprese adempi-
menti amministrativi addizionali. Se cosõÁ fosse, valuti il Governo se limi-
tare l'applicazione del credito d'imposta ai soli paesi a fiscalitaÁ privile-
giata mantenendo l'attuale sistema oltre la scadenza prevista per il 31 di-
cembre 2000 per i paesi a fiscalitaÁ ordinaria.

20) La Commissione ritiene di dover sollecitare con forza il Governo
affincheÁ si concludano le trattative con la Repubblica di S. Marino finaliz-
zate alla stipula di un accordo bilaterale contro le doppie imposizioni e per
la cooperazione amministrativa tra le autoritaÁ fiscali, nel cui ambito trovi
sistemazione anche la questione dei lavoratori transfrontalieri. La man-
canza di un trattato, oltre a determinare incertezza sugli obblighi fiscali
per i lavoratori frontalieri, espone in modo inaccettabile i lavoratori ita-
liani all'assenza di tutele previdenziali e di tutele giuridiche sul lavoro.

D) ALTRE DELEGHE

21) La Commissione, conscia che la scadenza del 31 dicembre 1999
non consentiraÁ al Governo di intervenire ulteriormente su molti dei prov-
vedimenti varati a seguito delle deleghe concesse con la legge 662 del
1996, si era proposta di inserire in questo parere la segnalazione dei punti
che giudicava in sospeso o migliorativi, afferenti al complesso di quei
provvedimenti.

La Commissione, pur ribadendo le opinioni espresse in tutti i pareri
fin qui approvati, non ha ritenuto, successivamente, di riformularle ora o
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di aggiungerne altre, per non dar luogo ad un elenco convulso di richieste,
per le quali comunque il Governo non avrebbe il tempo per la necessaria
meditazione e per l'eventuale traduzione in norme di legge.

La Commissione eÁ unanime (?), invece, nel ritenere che sia oppor-
tuna una richiesta del Governo al Parlamento volta all'estensione di al-
meno sei mesi dei termini per intervenire su quei provvedimenti con even-
tuali decreti correttivi. Tale prerogativa potrebbe essere limitata a quelle
correzioni che si rivelassero necessarie e che implichino solamente la sem-
plificazione delle procedure fiscali, la riduzione degli oneri impositivi o
altri aggiustamenti della normativa favorevoli al contribuente e giaÁ segna-
lati in precedenti pareri.

22) Per cioÁ che guarda il provvedimento che disciplina il trattamento
fiscale e il quadro normativo degli Enti e associazioni non commerciali e
delle Onlus, i pareri precedentemente espressi dalla Commissione e il bi-
lancio di due anni di operativitaÁ della legge richiederebbero un ripensa-
mento in punti nodali. PoicheÁ non vi eÁ tempo per una meditata riflessione
che coinvolga il Governo, la Commissione e i soggetti interessati, eÁ asso-
lutamente necessario che il prolungamento dei termini di revisione, di cui
al punto 21, sia chiesto dal Governo al Parlamento per lo meno in riferi-
mento al solo provvedimento in questione.



15 Dicembre 1999 Organismi bicamerali± 129 ±

EMENDAMENTI PRESENTATI

ALLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

Al punto A) n. 1) sostituire le parole: puoÁ essere superata anche in
presenza di spread limitati quando la scadenza dei titoli sia in medio o
lungo periodo con le seguenti: dovrebbe essere determinata con riferi-
mento al rendimento medio annuo dei B.O.T. almeno raddoppiato.

1. D'AlõÁ

Al n. 6 del parere sostituire le parole: 20 milioni con: 10 milioni.

2. Albertini

Al punto 6 dopo le parole: ... anni aggiungere le seguenti: consideri
inoltre la possibilitaÁ di fissare tale limite anche con riferimento alla retri-
buzione annuale del dipendente.

3. Repetto

Al punto B) n. 6), al termine aggiungere: e da differenziare almeno
in tre fasce secondo la qualifica dei dipendenti e la loro retribuzione
(es.: 20 milioni in 5 anni per impiegati/operai, 30 milioni in 5 anni per
quadri, 40 milioni in 5 anni per dirigenti).

4. D'AlõÁ

Dopo il n. 12) del parere inserire il seguente:

12-bis). EÁ opportuno prevedere, al pari di quanto previsto alla lettera
g) per la generalitaÁ dei dipendenti, limiti espliciti ulteriori rispetto a quello
del 10 per cento al fine di contenere il ricorso a tale forma di retribuzione
caratterizzata da un regime fiscale piuÁ favorevole rispetto alla retribuzione
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ordinaria e generalmente ad appannaggio di una categoria privilegiata di
lavoratori.

5. Albertini

Al punto B), n. 13, dopo le parole: alle operazioni di stock option ag-

giungere le seguenti parole: o di assegnazione di azioni.

6. D'AlõÁ

Al punto B), n. 13), lettera a) dopo le parole: e la cessione delle
azioni corrispondenti inserire le seguenti parole: o con l'assegnazione
di azioni.

7. D'AlõÁ

Al punto B), n. 13) lettera a) sostituire le parole: eÁ esercitatile con le
seguenti parole: o il diritto alla assegnazione delle azioni matureraÁ.

8. D'AlõÁ

Al punto 13, lettera a) dopo le parole: ... normative aggiungere le
seguenti: consideri inoltre che quanto sopra previsto deve applicarsi anche
per le assegnazioni di azioni previste da accordi con le organizzazioni sin-
dacali maggiormente rappresentative del personale dipendente entro il 30
settembre 1999, nel contesto di ristrutturazioni aziendali.

9. Repetto
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

(COME MODIFICATO DAGLI EMENDAMENTI

ACCOLTI)

Il presente decreto corregge la normativa afferente a vari provvedi-
menti di legge varati in seguito alle deleghe fiscali concesse al Governo
con la legge 662 del 1996. Il 31 dicembre segneraÁ per molti di quei prov-
vedimenti il termine per revisioni da sottoporre alla Commissione Parla-
mentare.

Il decreto in esame eÁ soprattutto importante percheÁ introduce nel no-
stro ordinamento una specifica normativa fiscale per i diritti di acquisto (o
ritiro) di azioni concessi a categorie selezionate di dipendenti (stock op-
tion). Colma, in effetti, un vuoto legislativo in questo campo.

Il nostro ordinamento normava fiscalmente, infatti, (all'articolo 48
del Testo Unico delle imposte sui redditi) solo la distribuzione di azioni
ai dipendenti, in quanto riferito a quelle decisioni aziendali tese a diffon-
dere l'azionariato tra la «generalitaÁ» dei dipendenti, («azionariato popo-
lare») che eÁ fattispecie diversa dalle stock option (cioÁ era nello spirito
della legge, che non a caso faceva riferimento ad «assegnazioni» di azioni
ed era espressamente richiamato in una circolare ministeriale). La Com-
missione aveva in due occasioni richiamato invitato il Governo ad ade-
guare la lettera della normativa in questione e a varare quindi uno speci-
fico trattamento fiscale per le stock option.

La presente correzione va nella direzione auspicata dalla Commis-
sione. La normativa proposta stabilisce chiaramente il principio che l'ac-
quisizione (a qualsiasi titolo) di azioni ricade, a partire dal valore normale,
nell'ambito degli eventi che riguardano il patrimonio finanziario delle per-
sone fisiche: il reddito che ne scaturisce va trattato fiscalmente come tutti
gli altri proventi di natura finanziaria.

La normativa sulle stock option eÁ comunque piuÁ favorevole al contri-
buente rispetto ad analoghe normative in vigore in altri Paesi (specie in
quelli anglosassoni, dove la pratica delle stock option eÁ piuÁ diffusa) in
cioÁ che attiene alla non imponibilitaÁ, in sede di tassazione sui redditi, dello
scarto tra valore di realizzo e valore normale, all'assenza di limiti nell'as-
segnazione di opzioni, alla fissazione del momento in cui sorge l'obbligo
di corresponsione dell'imposta, alla possibilitaÁ di attribuire ai dipendenti
di una unita' produttiva le azioni di societaÁ controllate o controllanti.

La Commissione, visto il parere espresso dalla VI Commissione (Fi-
nanze) della Camera dei deputati e esaminate le disposizioni integrative e
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correttive dei decreti cui in intestazione, ritiene che esse siano conformi
alle deleghe

esprime parere favorevole

con i seguenti indirizzi:

A) REDDITI DA CAPITALE.

1) Alcune modificazioni proposte relative al riordino della disciplina
tributaria dei redditi da capitali e diversi possono dar luogo a problemi ap-
plicativi e presentano oscuritaÁ procedurali (da chiarire nella relazione di
accompagnamento o con disposizioni ministeriali secondarie). Il Governo
ha, in particolare, facoltaÁ, dopo eventuale verifica con gli operatori inte-
ressati, di modificare le date di decorrenza delle disposizioni e, in rela-
zione a tali modifiche, di stabilire una normativa transitoria per il 2000.

2) Il Governo chiarisca se la decorrenza dall'1.7.2000 degli articoli
da 1 a 6 si applica ai titoli emessi a partire da tale data o anche ai titoli
giaÁ in circolazione (in occasione del pagamento dei proventi che si ren-
dano esigibili dopo la predetta data).

3) Con riferimento all'articolo 2 la Commissione segnala al Governo
che la soglia anti elusione, fissata al tasso ufficiale di sconto piuÁ due terzi
per i titoli collocati senza offerta pubblica o non negoziati nei mercati re-
golamentati, con gli attuali tassi di mercato, puoÁ essere superata anche in
presenza di spread limitati, o quando l'emissione risalga a periodi contras-
segnati da alti tassi di mercato, e la scadenza dei titoli sia di medio o
lungo periodo. Valuti inoltre il Governo l'opportunitaÁ di introdurre in pro-
posito una normativa transitoria, ovvero anche solo interpretativa.

4) La Commissione segnala che nell'articolo 2 appare la dizione
«tasso ufficiale di sconto» dove si dovrebbe intendere «tasso ufficiale di
riferimento».

5) Le disposizioni vigenti concernenti la tassazione dei proventi de-
rivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo mobi-
liare di diritto estero considerano rilevanti sia i redditi di capitale sia i red-
diti diversi di natura finanziaria. In particolare, per quanto riguarda i red-
diti di capitale, le regole impositive sono individuate nell'articolo 10 ter
della legge 23 marzo 1983, n. 77 (cosõÁ come modificato dall'articolo 8,
comma 5, del d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461), mentre per quanto ri-
guarda i redditi diversi le regole sono contenute, come per gli altri titoli,
nell'articolo 81, comma 1, lettera c) ter del Tuir, noncheÁ del successivo
comma 1 quater.

L'applicazione delle due disposizioni crea notevoli difficoltaÁ agli in-
termediari per la corretta determinazione della base imponibile e del pre-
lievo alla fonte specialmente con riferimento agli organismi di investi-
mento collettivo di tipo multicompartimentale, nei quali i comparti sono
espressi in diverse valute estere e l'investitore decida di effettuare pas-
saggi da un comparto all'altro.
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Considerato che, per effetto delle modificazioni apportate dall'arti-
colo 2, comma 1, lettera b) del d.lgs. 21 luglio 1999, n. 259, noncheÁ
per effetto di quelle proposte dall'articolo 6 dello schema di decreto cor-
rettivo concernenti la tassazione degli interessi sulle obbligazioni e titoli
similari emessi all'estero, si giunge alla tassazione del reddito di capitale
rendendo rilevanti anche le oscillazioni valutarie intervenute per tutto il
periodo di riferimento, valuti il Governo l'opportunitaÁ di introdurre tale
principio anche per la determinazione dei redditi di capitale derivanti dalla
partecipazione ad organismi di investimento collettivo di diritto estero pre-
vedendo che per la fattispecie reddituale di cui all'articolo 41, comma 1,
lettera g) del Tuir, le somme impiegate e quelle percepite siano valutate
secondo il cambio del giorno in cui sono sostenute o incassate.

6) Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 8, la Commissione
attira l'attenzione del Governo sul fatto che non appare coerente con l'im-
postazione normativa in materia di agevolazioni per l'accesso in Borsa
delle piccole e medie imprese (super Dit) l'inasprimento di aliquota per
l'acquisizione di partecipazioni qualificate da parte degli intermediari fi-
nanziari. L'accompagnamento verso il mercato finanziario di piccole e
medie imprese (spesso verso il mercato di borsa) e in genere la circola-
zione dei diritti di proprietaÁ eÁ al pari un'attivitaÁ meritoria capace di pro-
durre efficienza per il nostro sistema produttivo ed eÁ un'evoluzione auspi-
cabile. per il nostro sistema produttivo Richiede che questo tipo di istitu-
zioni abbia partecipazioni qualificate verso tali imprese. La Commissione
non intravede una necessitaÁ di principio che porti a omogeneizzare il trat-
tamento fiscale delle plusvalenze sulle partecipazioni qualificate dei fondi
con quello delle persone fisiche e giuridiche. Diverse sono le motivazioni
e le funzioni dell'investimento in partecipazioni qualificate per gli uni e
per gli altri. Vi puoÁ essere una motivazione di ordine pratico se la diso-
mogeneitaÁ di aliquote ± accoppiata alle recenti disposizioni di liberalizza-
zione in materia di portafoglio e tipologia dei fondi mobiliari ± puoÁ pro-
vocare fenomeni elusivi.

La Commissione ritiene, anche a tale proposito, che sia preferibile ri-
baltare la prospettiva lasciando separato il trattamento fiscale delle plusva-
lenze su partecipazioni qualificate per i fondi e le persone fisiche, ma per-
seguendo l'omogeneitaÁ di trattamento fiscale tra le partecipazioni qualifi-
cate delle persone fisiche, considerando tra queste ultime la partecipazione
individuale a fondi mobiliari superiore a certe soglie (anche in forma coor-
dinata con altri soggetti). Tali soglie possono all'occorrenza essere stabi-
lite con limiti molto bassi, con particolari restrizioni per i fondi che ab-
biano un ristretto numero di partecipanti o per i quali sia esclusa la solle-
citazione all'investimento del pubblico risparmio.

B) ASSEGNAZIONE DI AZIONI E STOCK OPTION

7) Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1,
lett. b) n. 2, riferite al limite di esclusione dal reddito del valore delle
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azioni distribuite ai dipendenti, la Commissione ritiene che esse debbano
fare esplicito riferimento alla norma generale stabilita per la determina-
zione quantitativa e qualitativa dei fringe benefit goduti dal dipendente
(valore normale meno costo di acquisizione). CioÁ consente di esplicitare
che la limitazione ai fini dell'esclusione dal reddito eÁ riferita all'entitaÁ
del reddito trasferito attraverso l'attribuzione di azioni al di sotto del
loro valore normale; tale entitaÁ coincide con il valore delle azioni distri-
buite solo nel caso in cui tale distribuzione avvenga a titolo gratuito.

8) La limitazione in questione appare restrittiva (tetto di esenzione
basso) e sarebbe opportuno che sia elevata. Al fine di rendere tale dispo-
sizione un utile strumento di contrattazione tra le parti sociali, valuti il
Governo di trasformarla in limitazione individuale da rispettare (a scorri-
mento) nella media di piuÁ anni (esempio 20 milioni in 5 anni). Consideri
inoltre la possibilitaÁ di fissare tale limite anche con riferimento alla retri-
buzione annuale del dipendente.

9) EÁ necessario che la normativa includa, tra le fattispecie che ripor-
tano la distribuzione di azioni ai dipendenti nel campo di applicazione del-
l'Irpef, anche l'esistenza di clausole di riacquisto da parte dell'impresa
alla scadenza del periodo previsto di detenzione (altrimenti quella distribu-
zione si risolverebbe in un espediente per corrispondere una parte di retri-
buzione in esenzione d'imposta).

10) Il Governo specifichi qual eÁ il valore normale delle operazioni
normate alla lettera g) ai fini dell'imposta sui capital gain.

11) La Commissione invita il Governo a valutare se non sia preferi-
bile, al fine della certezza dei valori di carico in portafoglio e al fine di
evitare fenomeni elusivi, che il reddito da lavoro dipendente assoggettabile
a tassazione per gli importi eccedenti il tetto di esenzione (lettera g) sconti
l'aliquota marginale del periodo d'imposta relativo all'assegnazione delle
azioni, prevedendo allo scopo un debito d'imposta da corrispondere al mo-
mento della cessione delle azioni.

12) Per quanto riguarda la lettera g-bis), si chiarisca che in caso di
assegnazione di diritti di opzione con valore di esercizio inferiore al va-
lore normale del titolo, concorre a formare il reddito unicamente la diffe-
renza tra i suddetti valori.

13) Sempre con riferimento alla lettera g-bis), non eÁ specificato il pe-
riodo d'imposta in cui sorge per il contribuente l'obbligo di pagamento
dell'imposta sul reddito nel caso in cui vi sia una imponibilitaÁ, in sede Ir-
pef, della differenza positiva tra il valore normale e il costo delle azioni.
La Commissione suggerisce di riferirsi ritiene preferibile il riferimento al
periodo d'imposta in cui avviene la cessione ed estende a questa fattispe-
cie l'invito al Governo a valutare le considerazioni esposte al punto 9).

14) EÁ opportuno rendere esplicito, o con specifica formulazione o con
richiamo alla normativa di tassazione dei proventi finanziari (sotto la
quale viene sussunta l'acquisizione di azioni e diritti in portafoglio), che
il periodo d'imposta in cui sorge la tassazione dei capital gain eÁ quello
nel quale l'azione eÁ ceduta (non quello in cui avviene l'esercizio del di-
ritto), salvo quanto disposto per il risparmio gestito individualmente.
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15) Al fine di evitare possibili contestazioni e contenzioso relativi
alle operazioni di stock option o di assegnazione di azioni poste in essere
in assenza di normativa specifica prima dell'entrata in vigore del presente
regime e per dare certezza del trattamento fiscale, il Governo eÁ invitato a
varare una normativa transitoria che:

a) escluda qualsiasi tassabilitaÁ in sede Irpef delle operazioni giaÁ
concluse (con l'esercizio dell'opzione e la cessione delle azioni corrispon-
denti, o con l'assegnazione di azioni) e di quelle giaÁ avviate (al 30 settem-
bre 1999) e non ancora concluse (sia percheÁ non vi eÁ stata cessione delle
azioni derivanti da un diritto esercitato, sia percheÁ il diritto di esercizio
dell'opzione o il diritto all'assegnazione delle azioni matureraÁ oltre l'en-
trata in vigore della presente normativa).

b) Consideri inoltre che quanto sopra previsto deve applicarsi an-
che per le assegnazioni di azioni previste da accordi con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente entro il
30 settembre 1999, nel contesto di ristrutturazioni o riorganizzazioni
aziendali;

c) consideri esclusivamente l'avvenuta acquisizione di azioni sotto
il profilo del portafoglio, normato dalla legge 461 del 1997;

d) per le operazioni giaÁ avviate e non concluse come definite al
punto a) e b), il valore d'ingresso nel nuovo regime sia in subordine
non inferiore al valore normale delle azioni al 31/12/1999, costituendo
esso la base per la tassazione dei capital gain realizzati dall'1/1/2000 in
avanti;

e) qualora si segua l'opzione c), sia applicabile il credito d'imposta
sulle perdite in conto capitale solo nel caso in cui la cessione delle azioni
avvenga al di sotto del costo di acquisizione (e non semplicemente sotto il
valore d'ingresso).

16) La Commissione ritiene che le agevolazioni di cui alle lettere g)
e g bis) dovrebbero essere estese anche a quei soggetti che, pur non es-
sendo dipendenti, prestino la propria attivitaÁ continuativamente al servizio
dell'impresa. La Commissione non considera palesemente infondata la tesi
che, avendo la legge 662 del 1996 delegato il Governo a rivedere la nor-
mativa Irpef, il punto possa essere affrontato contestualmente al varo del
provvedimento in questione, riferito solo al trattamento fiscale del reddito
dei lavoratori dipendenti. Si invita altrimenti il Governo ad assumere le
iniziative legislative necessarie.

17) La Commissione rileva che la normativa di cui alla lettera g) si
attaglia male alla specificitaÁ delle imprese a statuto cooperativo, dove gli
scopi cui essa si ispira sono giaÁ soddisfatti: la partecipazione dei soci la-
voratori al capitale di rischio e, in misura temperata, ai conseguenti divi-
denti annuali, eÁ regolata dalla legge e dallo statuto sociale, cosõÁ come il
percorso di ammissione a socio cooperatore (per il quale eÁ rilevante il rap-
porto lavorativo). Le disposizioni di cui alla lettera g-bis), relative alle
stock option, sono generalmente inapplicabili nel caso in questione.
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Al fine di rendere le agevolazioni di cui alla lettera g) accessibili an-
che a tali imprese, nel rispetto della loro specificitaÁ statutaria e della loro
peculiaritaÁ, sembrerebbe opportuno che per esse - purcheÁ in presenza di
organica previsione statutaria di ammissibilitaÁ a socio del personale dipen-
dente che ne fa richiesta - il tetto di esclusione dal reddito delle azioni o
quote sociali assegnate, correlato anche all'integrazione retributiva di cui
all'articolo 11, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica
601 del 1973, si applichi pure nel caso in cui tale assegnazione sia riser-
vata ai soci lavoratori.

18) La Commissione attira l'attenzione sul fatto che, per le societaÁ
non quotate, le azioni assegnate ai dipendenti e quelle che ad essi perven-
gono tramite l'istituto delle stock option possono determinare nel tempo
una quota significativa di capitale di una singola impresa in mano ad
un pubblico diffuso, senza che cioÁ sia avvenuto con le dovute tutele per
i risparmiatori implicati.

C) REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE

19) Con riferimento ai prestiti concessi dalle imprese ai propri dipen-
denti con tasso di interesse variabile, la Commissione ritiene che la quan-
tificazione del beneficio da assoggettare a tassazione come fringe benefit
potrebbe essere piuÁ correttamente basata sul tasso ufficiale di riferimento
rilevante nel periodo di pagamento degli interessi e non a su quello vi-
gente al momento della concessione del prestito stesso.

20) La Commissione invita il Governo a introdurre, senza oneri ag-
giuntivi per lo Stato, una particolare disciplina fiscale per i compensi di
cui all'articolo 47, 1ë comma, lettera l), del Tuir percepiti dagli anziani.

PurcheÁ i compensi non superino determinati importi (indicativamente
6 milioni) e l'anziano possegga soltanto trattamenti pensionistici di im-
porto complessivamente non superiore a limiti stabiliti (indicativamente
18 milioni) eÁ possibile prevedere l'assoggettamento dei suddetti compensi
ad una ritenuta a titolo d'imposta pari all'importo dell'aliquota del primo
scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali vigenti.

21) Per i redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero l'introdu-
zione del credito d'imposta potrebbe comportare per le imprese adempi-
menti amministrativi addizionali. Se cosõÁ fosse, valuti il Governo se limi-
tare l'applicazione del credito d'imposta ai soli paesi a fiscalitaÁ privile-
giata mantenendo l'attuale sistema oltre la scadenza prevista per il 31 di-
cembre 2000 per i paesi a fiscalitaÁ ordinaria.

22) La Commissione ritiene di dover sollecitare con forza il Governo
affincheÁ si concludano le trattative con la Repubblica di S. Marino finaliz-
zate alla stipula di una nuova Convenzione con quello Stato di un accordo
bilaterale contro le doppie imposizioni e per la cooperazione amministra-
tiva tra le autoritaÁ fiscali, nel cui ambito trovi sistemazione anche la que-
stione dei lavoratori transfrontalieri La mancanza di un trattato, oltre a de-
terminare incertezza sugli obblighi fiscali per i lavoratori frontalieri,
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espone in modo inaccettabile i lavoratori italiani all'assenza di tutele pre-
videnziali e di tutele giuridiche sul lavoro.

D) ALTRE DELEGHE

23) La Commissione, conscia che la scadenza del 31/12/1999 non
consentiraÁ al Governo di intervenire ulteriormente su molti dei provvedi-
menti varati a seguito delle deleghe concesse con la legge 662 del 1996, si
era proposta di inserire in questo parere la segnalazione dei punti che giu-
dicava in sospeso o migliorativi, afferenti al complesso di quei provvedi-
menti.

La Commissione, pur ribadendo le opinioni espresse in tutti i pareri
fin qui approvati, non ha ritenuto, successivamente, di riformularle ora o
di aggiungerne altre, per non dar luogo ad un elenco convulso di richieste,
per le quali comunque il Governo non avrebbe il tempo per la necessaria
meditazione e per l'eventuale traduzione in norme di legge.

La Commissione ritiene che sia opportuna una richiesta del Governo
al Parlamento volta all'estensione di almeno sei mesi dei termini per in-
tervenire su quei provvedimenti con eventuali decreti correttivi. Tale pre-
rogativa potrebbe essere limitata a quelle correzioni che si rivelassero ne-
cessarie e che implichino solamente la semplificazione delle procedure fi-
scali, la riduzione degli oneri impositivi o altri aggiustamenti della norma-
tiva favorevoli al contribuente e quelle giaÁ segnalati in precedenti pareri.

24) Per cioÁ che riguarda il provvedimento che disciplina il tratta-
mento fiscale e il quadro normativo degli Enti e associazioni non commer-
ciali e delle Onlus, i pareri precedentemente espressi dalla Commissione e
il bilancio di due anni di operativitaÁ della legge richiederebbero un ripen-
samento in punti nodali. PoicheÁ non vi eÁ tempo per una meditata rifles-
sione che coinvolga il Governo, la Commissione e i soggetti interessati,
eÁ assolutamente necessario che il prolungamento dei termini di revisione,
di cui al punto 21, sia chiesto dal Governo al Parlamento per lo meno in
riferimento al solo provvedimento in questione.

25) Relativamente al potere delegificante di cui all'articolo 3, comma
136, della legge n. 662/96 (cui si riferiscono l'articolo 2, comma 2, l'ar-
ticolo 5, comma 2, e l'articolo 14, comma 3, dello schema di decreto in
oggetto), la Commissione ritiene di poter affermare che esso non si esau-
risce con l'emanazione dei singoli decreti legislativi che vi facciano espli-
cito rinvio. CioÁ in considerazione della finalitaÁ di consentire un puntuale
adeguamento della normativa vigente, allo scopo di semplificare gli adem-
pimenti dei contribuenti, al quale risponde il comma 136 dell'articolo 3,
della legge n. 662/96. A tal fine, la Commissione segnala al Governo l'op-
portunitaÁ di adottare, con norma da sottoporre al Parlamento per via ordi-
naria, una disposizione di carattere interpretativo volta a recepire tale in-
dicazione.
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Allegato 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e corret-
tive dell'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in
materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone

fisiche

TESTO PRESENTATO DAL RELATORE

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in-
tegrative e correttive dell'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, in materia di addizionale regionale dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche

esprime parere favorevole

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in-
tegrative e correttive dell'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, in materia di addizionale regionale dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche

viste le osservazioni della VI Commissione Finanze della Camera
dei deputati e valutato che le modifiche proposte dallo schema di decreto
correttivo sono conformi al dettato della delega.

esprime parere favorevole

con il seguente indirizzo:

All'articolo 58, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, si suggerisce di aggiungere la seguente disposizione:

«Con atto di concerto dei Ministeri delle finanze e della giustizia eÁ
definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione,
anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale.».
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Allegato 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e corret-
tive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997, n. 446, e 18 dicembre
1997, n. 472, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di impo-
sta regionale sulle attivitaÁ produttive e di tributi locali, noncheÁ di san-

zioni amministrative tributarie.

PROPOSTA DI PARERE

(COME RIFORMULATA DAL RELATORE)

Nella relazione approvata dalla Commissione in data 29 settembre a
conclusione della indagine conoscitiva sul funzionamento dell'IRAP nel
suo primo anno di applicazione, la Commissione ha espresso condivisione
sull'impianto complessivo dell'imposta, ha valutato le difficoltaÁ di una sua
modifica senza l'alterazione dell'impianto e degli obiettivi complessivi,
ma a conclusione dell'indagine la Commissione stessa ha maturato la con-
vinzione della necessitaÁ di importanti interventi di semplificazione, indi-
cando anche alcune soluzioni.

Lo schema di decreto correttivo in esame, nell'avviare sostanzial-
mente a soluzione il problema del «terzo binario», non prende in conside-
razione altri interventi di semplificazione che la Commissione, ferma-
mente convinta di quanto contenuto nella propria Relazione, si attende
dal Governo. Va in ogni caso valutata positivamente l'eliminazione del ri-
ferimento a «corretti principi contabili», in quanto non diminuisce le ga-
ranzie per i contribuenti e lascia loro maggiore libertaÁ per gli adempimenti
contabili.

Tuttavia l'entrata in vigore nell'esercizio in corso di alcune delle cor-
rezioni Irap, pur se favorevoli al contribuente, comporterebbe gravosi
oneri per gli adempimenti relativi, tenuto conto che siamo oramai alla
fine del periodo di imposta e valutata anche la irrilevanza delle nuove
norme ai fini del gettito.

Si rileva, inoltre, che sembra irrazionale la previsione di un diverso
termine di prescrizione per l'accertamento dell'imposta e per la irroga-
zione delle sanzioni, cosõÁ come previsto dall'articolo 20 del decreto
n. 472 del 1997.

Viste le osservazioni della VI Commissione Finanze della Camera dei
Deputati e valutato che le modifiche proposte dallo schema di decreto cor-
rettivo sono conformi al dettato della legge delega.
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La Commissione

esprime parere favorevole

con le seguenti osservazioni:

1) Con riferimento alla lettera c) dell'articolo 1, la Commissione in-
vita il Governo a valutare l'esigenza di riformulare l'articolo 5 del D. Lgs.
n. 446 del 1997, per semplificare la determinazione della base imponibile
per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), prevedendo la
seguente formulazione:

«Articolo 5 (Determinazione della base imponibile dei soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b).

1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), non
esercenti le attivitaÁ di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile eÁ determi-
nata dal reddito complessivo determinato in base alla disciplina del Testo
Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, diminuito dell'imposta comunale
sugli immobili di competenza dell'esercizio ed aumentato:

a) delle perdite su crediti deducibili ai fini delle imposte sui redditi
e degli utili distribuiti che non concorrono a formare il reddito ai sensi
degli articoli 96 e 96-bis del citato Testo Unico n. 917 del 1986;

b) dei costi relativi alle prestazioni di lavoro dipendente o auto-
nomo indicati nell'articolo 11, comma 1, lett. b), numeri da 1 a 5, al netto
delle deduzioni previste alla lett. a) del citato primo comma;

c) dalla differenza tra gli interessi ed oneri finanziari e i proventi
finanziari di cui alla lettera C dell'articolo 2425 del Codice Civile, incre-
mentata della parte riferita agli interessi passivi dei canoni di locazione
finanziaria di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) n. 6;

d) dalla differenza tra le svalutazioni e le rivalutazioni di valore di
attivitaÁ finanziarie di cui alla lettera D dell'articolo 2425 del Codice Ci-
vile;

e) dalla differenza tra gli oneri di proventi straordinari di cui alla
lettera E del citato articolo 2425 del Codice Civile.

2. Sono ammesse in deduzione le differenze di cui alle lettere c), d)
ed e)del comma 1, che risultassero eventualmente negative.»

2) La Commissione rinnova al Governo l'invito a considerare l'op-
portunitaÁ di ammettere la deducibilitaÁ delle perdite su crediti, quantomeno
per i crediti di natura commerciale, e per gli sconti finanziari, al fine di
armonizzare il regime Irap con quello previsto per le imposte suoi redditi;

3) La Commissione invita il Governo ad una attenta valutazione delle
modifiche proposte al fine di escludere, per quelle che hanno natura di
semplificazione, la decorrenza dall'esercizio 1999, rinviando al successivo
anno 2000 la loro entrata in vigore.
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4) La Commissione invita il Governo a chiarire che l'attrazione a tas-
sazione Irap delle plusvalenze relative alla destinazione dei beni a finalitaÁ
estranee all'esercizio dell'impresa riguarda soltanto i beni strumentali am-
mortizzabili ai fini fiscali.

5) La Commissione invita il Governo a valutare la possibilitaÁ di in-
trodurre la cessione delle eccedenze Irap infragruppo, cosõÁ come avveniva
con l'Ilor.

6) Con riferimento alla modifica dell'imposta provinciale di trascri-
zione, valuti il Governo se sia possibile rivedere la previsione del suo ver-
samento presso la provincia dove vengono eseguite le formalitaÁ di trascri-
zione, introducendo in ogni caso il principio della residenza dell'acqui-
rente, considerato che il principio di delega che prevedeva tale condizione
eÁ stato abrogato dalla legge 133 del 1999.

7) Con riferimento all'articolo 2, si evidenzia l'opportunitaÁ di appor-
tare una ulteriore modifica al decreto legislativo n. 472 del 1997, allo
scopo di equiparare i termini entro i quali devono essere notificati, a
pena di decadenza, l'atto di contestazione e l'atto di irrogazione delle san-
zioni amministrative tributarie ai termini previsti per l'accertamento del
relativo tributo.
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EMENDAMENTI PRESENTATI ALLA PROPOSTA DI

PARERE DEL RELATORE

Sopprimere il n. 2) del parere.

1. Albertini

Il n. 2) del parere eÁ sostituito dal seguente:

2) La Commissione invita il Governo a non riconoscere la deducibi-
litaÁ degli accantonamenti per rischi su crediti ai fini IRAP alle banche,
considerato che tale misura costituisce l'ennesimo vantaggio d'imposta a
favore di una categoria di contribuenti giaÁ notevolmente favoriti dall'intro-
duzione del tributo.

2. Albertini

Il n. 2) del parer eÁ sostituito dal seguente:
2) La Commissione rinnova al Governo la preoccupazione che le di-

sposizioni contenute nel decreto relative alla riformulazione dell'articolo 5
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possano ridurre ulterior-
mente il gettito IRAP giaÁ notevolmente inferiore rispetto alle previsioni
nel primo anno di applicazione. A tal proposito per evitare conseguenze
negative sul gettito ritiene necessario aumentare l'aliquota IRAP sulle ca-
tegorie di contribuenti che hanno conseguito eccessivi vantaggi d'imposta
dall'introduzione del tributo e quindi principalmente su banche ed assicu-
razioni.

3. Albertini

Dopo il n. 5) del parere inserire il seguente:

5-bis) Con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera l), n. 2 concer-
nente la facoltaÁ attribuita alle Regioni di variare l'aliquota IRAP anche in
diminuzione, la Commissione invita il Governo a prevedere che non si
possa procedere ad una riduzione della suddetta aliquota se ne triennio
precedente e/o nell'anno in corso siano stati deliberati aumenti dell'addi-
zionale all'Irpef da parte degli organi regionali. CioÁ al fine di evitare che
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riduzioni di imposta a favore delle imprese vengano poi finanziati con cor-
rispondenti aumenti a carico dei lavoratori e della fiscalitaÁ generale.

4. Albertini

Al parere, aggiungere il seguente indirizzo:

Si invita il Governo a verificare la possibilitaÁ di escludere dalla base
imponibile IRAP le spese non documentate e le indennitaÁ di trasferta per
le imprese esercenti il trasporto conto terzi.

5. Bonavita
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

(COME MODIFICATO DAGLI EMENDAMENTI

ACCOLTI)

Nella relazione approvata dalla Commissione in data 29 settembre a
conclusione della indagine conoscitiva sul funzionamento dell'IRAP nel
suo primo anno di applicazione, la Commissione ha espresso condivisione
sull'impianto complessivo dell'imposta, ha valutato le difficoltaÁ di una sua
modifica senza l'alterazione dell'impianto e degli obiettivi complessivi,
ma a conclusione dell'indagine la Commissione stessa ha maturato la con-
vinzione della necessitaÁ di importanti interventi di semplificazione, indi-
cando anche alcune soluzioni.

Lo schema di decreto correttivo in esame, nell'avviare sostanzial-
mente a soluzione il problema del «terzo binario», non prende in conside-
razione altri interventi di semplificazione che la Commissione, ferma-
mente convinta di quanto contenuto nella propria Relazione, si attende
dal Governo. Va in ogni caso valutata positivamente l'eliminazione del ri-
ferimento a «corretti principi contabili», in quanto non diminuisce le ga-
ranzie per i contribuenti e lascia loro maggiore libertaÁ per gli adempimenti
contabili.

Tuttavia l'entrata in vigore nell'esercizio in corso di alcune delle cor-
rezioni Irap, pur se favorevoli al contribuente, comporterebbe gravosi
oneri per gli adempimenti relativi, tenuto conto che siamo oramai alla
fine del periodo di imposta e valutata anche la irrilevanza delle nuove
norme ai fini del gettito.

Si rileva, inoltre, che sembra irrazionale la previsione di un diverso
termine di prescrizione per l'accertamento dell'imposta e per la irroga-
zione delle sanzioni, cosõÁ come previsto dall'articolo 20 del decreto
n. 472 del 1997.

Viste le osservazioni della VI Commissione Finanze della Camera dei
Deputati e valutato che le modifiche proposte dallo schema di decreto cor-
rettivo sono conformi al dettato della legge delega.

La Commissione

esprime parere favorevole

con i seguenti indirizzi:

1) Con riferimento alla lettera c) dell'articolo 1, la Commissione in-
vita il Governo a valutare l'esigenza di riformulare l'articolo 5 del D. Lgs.
n.446 del 1997, per semplificare la determinazione della base imponibile
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per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a) e b), prevedendo la
seguente formulazione:

«Articolo 5 (Determinazione della base imponibile dei soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b).

1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), non
esercenti le attivitaÁ di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile eÁ determi-
nata dal reddito complessivo determinato in base alla disciplina del Testo
Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, diminuito dell'imposta comunale
sugli immobili di competenza dell'esercizio ed aumentato:

a) delle perdite su crediti deducibili ai fini delle imposte sui redditi
e degli utili distribuiti che non concorrono a formare il reddito ai sensi
degli articoli 96 e 96-bis del citato Testo Unico n. 917 del 1986;

b) dei costi relativi alle prestazioni di lavoro dipendente o auto-
nomo indicati nell'articolo 11, comma 1, lett. b), numeri da 1 a 5, al netto
delle deduzioni previste alla lett. a) del citato primo comma;

c) dalla differenza tra gli interessi ed oneri finanziari e i proventi
finanziari di cui alla lettera C dell'articolo 2425 del Codice Civile, incre-
mentata della parte riferita agli interessi passivi dei canoni di locazione
finanziaria di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) n. 6;

d) dalla differenza tra le svalutazioni e le rivalutazioni di valore di
attivitaÁ finanziarie di cui alla lettera D dell'articolo 2425 del Codice Ci-
vile;

e) dalla differenza tra gli oneri di proventi straordinari di cui alla
lettera E del citato articolo 2425 del Codice Civile.

2. Sono ammesse in deduzione le differenze di cui alle lettere c), d)
ed e)del comma 1, che risultassero eventualmente negative.»

2) La Commissione rinnova al Governo l'invito a considerare l'op-
portunitaÁ di ammettere la deducibilitaÁ delle perdite su crediti, quantomeno
per i crediti di natura commerciale, e per gli sconti finanziari, al fine di
armonizzare il regime Irap con quello previsto per le imposte suoi redditi;

3) La Commissione invita il Governo ad una attenta valutazione delle
modifiche proposte al fine di escludere, per quelle che hanno natura di
semplificazione, la decorrenza dall'esercizio 1999, rinviando al successivo
anno 2000 la loro entrata in vigore.

4) La Commissione invita il Governo a chiarire che l'attrazione a tas-
sazione Irap delle plusvalenze relative alla destinazione dei beni a finalitaÁ
estranee all'esercizio dell'impresa riguarda soltanto i beni strumentali am-
mortizzabili ai fini fiscali.

5) La Commissione invita il Governo a valutare la possibilitaÁ di in-
trodurre la cessione delle eccedenze Irap infragruppo, cosõÁ come avveniva
con l'Ilor.

6) Con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera l), numero 2, con-
cernente la facoltaÁ attribuita alle Regioni di variare l'aliquota IRAP anche
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in diminuzione, la Commissione invita il Governo a prevedere che non si
possa procedere ad una riduzione della suddetta aliquota se nel triennio
precedente o nell'anno in corso siano stati deliberati aumenti dell'addizio-
nale regionale IRPEF da parte degli organi regionali. CioÁ al fine di evitare
che riduzioni d'imposta a favore delle imprese vengano poi finanziate con
corrispondenti aumenti a carico dei lavoratori e della fiscalitaÁ generale.

7) Con riferimento alla modifica dell'imposta provinciale di trascri-
zione, valuti il Governo se sia possibile rivedere la previsione del suo ver-
samento presso la provincia dove vengono eseguite le formalitaÁ di trascri-
zione, introducendo in ogni caso il principio della residenza dell'acqui-
rente, considerato che il principio di delega che prevedeva tale condizione
eÁ stato abrogato dalla legge 133 del 1999.

8) Con riferimento all'articolo 2, si evidenzia l'opportunitaÁ di appor-
tare una ulteriore modifica al decreto legislativo n. 472 del 1997, allo
scopo di equiparare i termini entro i quali devono essere notificati, a
pena di decadenza, l'atto di contestazione e l'atto di irrogazione delle san-
zioni amministrative tributarie ai termini previsti per l'accertamento del
relativo tributo.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MERCOLEDIÁ 15 DICEMBRE 1999

Presidenza del Presidente

Vincenzo CERULLI IRELLI

La seduta inizia alle ore 13,45.

PubblicitaÁ dei lavori

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, presidente, propone che la
pubblicitaÁ dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione audio-
visiva a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, cosõÁ rimane stabilito.

La Commissione consente.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione delle riforme previste al Capo I e al

Capo II della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Audizione del Presidente dell'Istituto Poli-

grafico e Zecca dello Stato, Dott. Michele Tedeschi, in merito allo stato di attuazione

del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante «Riordino dell'Istituto Poligra-

fico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in societaÁ per azioni».

(Svolgimento e conclusione).
(R048 000, B31ã, 0002ë)

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, presidente, introduce l'audi-
zione relativa allo stato di attuazione del decreto legislativo 21 aprile
1999, n. 116, recante «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato ai fini della sua trasformazione in societaÁ per azioni».

Il dottor Michele TEDESCHI svolge una relazione sul tema oggetto
dell'audizione.

Intervengono il deputato Luciano CAVERI (misto min. linguist.), il
senatore Luciano MAGNALBOÁ (AN), il deputato Vincenzo CERULLI
IRELLI, presidente e il senatore Ettore ROTELLI (FI).
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Replica infine il dottor Michele TEDESCHI.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, presidente, ringraziando il
presidente dell'Istituto Poligrafico per la disponibilitaÁ, dichiara conclusa
l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,40.
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S O T T O C O M M I S S I O N I

G I U S T I Z I A (2ã)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDIÁ 15 DICEMBRE 1999

103ã Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Se-
nese, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 6ã Commissione:

(4381) Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/
CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo

risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni

di legge d'iniziativa dei deputati Labate ed altri; Gianotti ed altri: parere favorevole con-

dizionato.
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I S T R U Z I O N E (7ã)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDIÁ 15 DICEMBRE 1999

99ã Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Bi-
scardi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 12ã Commissione:

(2963) Lino DIANA ed altri: Fecondazione medicalmente assistita

(3276) SERENA: Norme per la procreazione medicalmente assistita

(3381) DI ORIO ed altri: Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita

(3891) CORSI ZEFFIRELLI ed altri: Nuove norme in materia di tutela dell'embrione e
di procreazione medicalmente assistita

(4048) Disciplina della procreazione medicalmente assistita, approvato dalla Camera dei

deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati

Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Butti-

glione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gam-

bale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Teresio ed

altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri: parere

favorevole.

alla 13ã Commissione:

(2687) RIPAMONTI ed altri: Norme per la prevenzione dei danni alla salute e all'am-
biente prodotti da inquinamento elettromagnetico

(3071) COÁ ed altri: Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici

(4273) Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITAÁ PARLAMENTARI

GiovedõÁ 16 dicembre 1999, ore 14

InsindacabilitaÁ ai sensi dell'articolo 68, primo comma,
della Costituzione

Seguito dell'esame delle seguenti richieste di deliberazione:

± Richiesta avanzata dal signor Erminio Enzo Boso, senatore all'epoca

dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 648/96 R.G.N.R.-687/

96 R.G. GIP pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Re-

pubblica presso il Tribunale di Milano.

± Richiesta avanzata dal senatore Roberto Centaro, in relazione al proce-

dimento penale n. 11798/98R R.G.N.R. ± 1787/99 R. GIP pendente nei

suoi confronti presso il Tribunale di Roma.

± Richiesta avanzata dal senatore Luigi Peruzzotti, in relazione al proce-

dimento penale n. 2085/98 R.G.N.R. ± n. 1059/99 R.G. G.I.P. pendente

nei suoi confronti presso il Tribunale di Trieste.

± Richiesta avanzata dal senatore Roberto Visentin, in relazione al proce-

dimento penale n. 2013/97 R.G.N.R. ± 491/98 R.G. G.I.P. pendente nei

suoi confronti presso il Tribunale di Udine.

Verifica dei poteri

Esame della seguente materia:

± Verifica delle elezioni nel Collegio 7 della regione Puglia.
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COMMISSIONI 2ã e 3ã RIUNITE

(2ã - Giustizia)
(3ã - Affari esteri, emigrazione)

GiovedõÁ 16 dicembre 1999, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

± Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base

all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tu-

tela degli interessi finanziari delle ComunitaÁ europee, fatta a Bruxelles

il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settem-

bre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudi-

ziale, da parte della Corte di Giustizia delle ComunitaÁ europee, di detta

Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novem-

bre 1996, noncheÂ della Convenzione relativa alla lotta contro la corru-

zione nella quale sono coinvolti funzionari delle ComunitaÁ europee o

degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio

1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici

ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con an-

nesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997 (3915) (Approvato dalla Ca-

mera dei deputati).

COMMISSIONI 7ã e 12ã RIUNITE

(7ã - Istruzione)
(12ã - SanitaÁ)

GiovedõÁ 16 dicembre 1999, ore 14

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del-

l'atto:

Schema di decreto legislativo recante «Ridefinizione dei rapporti tra Ser-

vizio sanitario nazionale ed universitaÁ» (n. 595).
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A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ã)

GiovedõÁ 16 dicembre 1999, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

± Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (Approvato dalla Ca-

mera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di

legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlu-

sconi ed altri; Piscitello ed altri).

± PASSIGLI ed altri. ± Disciplina in materia di incompatibilitaÁ e di con-

flitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

± DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ± Modifica alla XIII di-

sposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (Approvato

dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante

dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei de-

putati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Gio-

vanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'inizia-

tiva governativa).

± DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ± COSTA. ± Abrogazione

del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costitu-

zione (303).

± DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ± Lino DIANA. ± Abro-

gazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria

della Costituzione (341).

± DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ± GERMANAÁ ed altri. ±

Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transi-

toria della Costituzione (432).

± DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ± PEDRIZZI ed altri. ±

Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transi-

toria e finale della Costituzione (658).

± DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ± PIERONI. ± Integra-

zione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione

(2452).
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± DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ± GRECO. ± Abrogazione

dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e

finali della Costituzione (3827).
e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

± Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in

materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie

(4014).

± Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio con-

giunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (Risultante dallo

stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli

10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governa-

tiva).

± DEBENEDETTI. ± Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici

locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale

(3295).

± MAGNALBOÁ e PASQUALI. ± Riforma dei servizi pubblici economici

locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142 (3448).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

± Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo

1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme

per l'elezione della Camera dei deputati (3812).

± LA LOGGIA ed altri. ± Abolizione della quota proporzionale per l'ele-

zione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il si-

stema uninominale a un turno (288).

± PIERONI ed altri. ± Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione

della Camera dei deputati (1006).

± MILIO. ± Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Ca-

mera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninomi-

nale maggioritario a un turno (1323).

± COSSIGA. ± Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della

Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).

± BESOSTRI e MURINEDDU. ± Nuova disciplina dell'elezione della

Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione

del sistema elettorale a doppio turno (2023).

± FORCIERI ed altri. ± Riforma del sistema elettorale del Parlamento

(3190).

± PASSIGLI. ± Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la

elezione della Camera dei deputati (3325).
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± DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. ± Introduzione del

doppio turno nei collegi uninominali (3476).

± MAZZUCA POGGIOLINI. ± Norme per la modifica dei sistemi eletto-

rali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).

± LA LOGGIA ed altri. ± Modifiche al testo unico delle leggi recante

norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).

± PIERONI ed altri. ± Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi

recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'in-

troduzione del doppio turno di coalizione (3633).

± PIERONI e LUBRANO DI RICCO. ± Modifiche ed integrazioni al te-

sto unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei de-

putati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo

1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).

± COÁ ed altri. ± Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per

l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presi-

dente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).

± PARDINI ed altri. ± Modifica al sistema elettorale della Camera dei de-

putati (3772).

± TOMASSINI. ± Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei

deputati (3783).

± MARINI ed altri. ± Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme

per l'elezione della Camera dei deputati (3828).

± e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487 e n. 490 ad essi

attinenti.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

± MAZZUCA POGGIOLINI. ± Introduzione di norme per le elezioni pri-

marie di collegio (3649).

± DI BENEDETTO ed altri. ± Norme sulla struttura, sul finanziamento e

sulla democrazia interna dei partiti (3822).

± PASSIGLI ed altri. ± Norme in materia di statuto, democrazia interna,

selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).

± SALVI ed altri. ± Norme in materia di riforma dei partiti politici e di

partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo

49 della Costituzione (3954).

± SCOPELLITI ed altri. ± Norme per il finanziamento volontario della

politica (4002).
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± MAZZUCA POGGIOLINI. ± Norme per le elezioni primarie di collegio

(4203).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

± D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. ± Norme speciali per la cittaÁ di

Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).

± VENTUCCI ed altri. ± Istituzione del Distretto autonomo di Roma

(3986).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

± SELLA DI MONTELUCE ed altri. ± Disposizioni amministrative, fi-

scali e legali riguardanti l'adeguamento informatico all'anno 2000

(4167) (Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo

79, comma 1, del Regolamento).

± SELLA DI MONTELUCE ed altri. ± Misure urgenti e sgravi fiscali per

l'adeguamento dei sistemi informativi e computerizzati all'anno 2000

(3808) (Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo

79, comma 1, del Regolamento) (Rinviato dall'Assemblea in Commis-

sione il 28 settembre 1999).

± Disposizioni urgenti per l'adeguamento dei sistemi informatici e com-

puterizzati al passaggio all'anno 2000 (3830) (Rinviato dall'Assemblea

in Commissione il 28 settembre 1999).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

± DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ± Disposizioni concernenti

l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle

province autonome di Trento e di Bolzano (4368) (Approvato in prima

deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'uni-

ficazione di un disegno di legge d'iniziativa del consiglio regionale

della Sardegna, di un disegno di legge d'iniziativa dell'Assemblea re-

gionale siciliana e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato

e Corleone; Caveri, Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri;

Carmelo Carrara ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri;

Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini

ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri).

± DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ± CADDEO ed altri. ±

Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuo spe-

ciale per la Sardegna) in tema di forma di governo e di riduzione del

numero dei consiglieri regionali (1392).

± DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ± ANDREOLLI ed altri. ±

Modifica al testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-

Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31

agosto 1972, n. 670 (2690).
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± DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ± CONSIGLIO REGIO-

NALE DELLA SARDEGNA. ± Autonomia statutaria della regione Sar-

degna in materia di forma di governo (3163).

± e dei voti regionali n. 104, n. 115, n. 146, n. 168, n. 169, n. 170,

n. 179, n. 203, n. 206, n. 207 e n. 208 ad essi attinenti.

IX. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costitu-
zione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).

± Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di

procedimenti amministrativi ± Legge di semplificazione 1999 (4375).

± LA LOGGIA e altri ± Istituzione dell'agente di quartiere (4097) (Fatto

proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1,

del Regolamento) (Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella se-

duta pomeridiana del 14 dicembre 1999).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

± DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ± MARINI ed altri. ± In-

tegrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).

± DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ± PARDINI ed altri. ± Re-

visione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione.

Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).

± DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ± D'ALESSANDRO PRI-

SCO ed altri. ± Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della

Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro

(4037).

± DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ± FISICHELLA. ± Modi-

fica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione

(4092).

XI. Esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e del dise-

gno di legge:

± LA LOGGIA ed altri. ± Istituzione di una Commissione parlamentare

d'inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (Doc. XXII, n. 62).

± SPECCHIA ed altri. ± Istituzione di una Commissione parlamentare

d'inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (Doc. XXII,

n. 64).

± SPECCHIA ed altri. ± Istituzione di una Commissione parlamentare di

inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (4254).
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XII. Esame dei disegni di legge:

± Ordinamento della professione di sociologo (3431) (Approvato dalla

Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni

di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Musso-

lini).

± DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ± SPERONI. ± Revisione

della Costituzione (3603) (Fatto proprio dal Gruppo della Lega Forza

Padania per l'indipendenza del Nord, ai sensi dell'articolo 79, comma

1, del Regolamento).

± PORCARI ed altri. ± Riconoscimento della lingua dei segni italiana

(LIS) (3083) (Fatto proprio dal Gruppo per l'UDR ai sensi dell'arti-

colo 79, comma 1, del Regolamento).

± Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015-B) (Appro-

vato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione

dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Luc-

chese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri

ed altri; Tremaglia e FragalaÁ; Piscitello ed altri; modificato dal Senato

e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio del-

l'articolo 21).

± Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento discipli-

nare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle

amministrazioni pubbliche (3285) (Approvato dalla Camera dei depu-

tati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'ini-

ziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Con-

tento ed altri; Borghezio ed altri).

± Deputati ARMANI e VALENSISE. ± Modifiche al decreto legislativo 6

settembre 1989, n. 322, in materia di neutralitaÁ e trasparenza dell'infor-

mazione statistica (3774) (Approvato dalla Camera dei deputati).

± Disciplina delle attivitaÁ di informazione e di comunicazioni delle pub-

bliche amministrazioni (4217) (Approvato dalla Camera dei deputati

in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa

dei deputati Frattini; Di Bisceglie ed altri).

XIII. Esame del documento:

± PASTORE ed altri. ± Istituzione di una Commissione parlamentare di

inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (Doc.

XXII, n. 50).
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In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

± Schema di regolamento ministeriale concernente le visite dei parlamen-

tari alle strutture militari (n. 599).

Affari assegnati

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del progetto

di atto comunitario:

± Progetto di decisione del Consiglio concernente l'atto relativo all'ele-

zione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto

(n. 33).

D I F E S A (4ã)

GiovedõÁ 16 dicembre 1999, ore 15

In sede consultiva

Seguito dell'esame dell'atto:

± Schema di regolamento ministeriale concernente le visite dei parlamen-

tari alle strutture militari (n. 599).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

± Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione

del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 1999 (n. 603).

In sede referente

Esame del disegno di legge:

± Antonino CARUSO ed altri. ± Modifica dell'articolo 14 della legge 8

luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza (3673). (Fatto

proprio dal Gruppo di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79,

comma 1, del Regolamento).
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In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

± Programma annuale di A/R SM Esercito n. 71/99 relativo all'acquisi-

zione di n. 18 veicoli da ricognizione NBC (n. 16 per il Reggimento

Difesa NBC e n. 2 costituenti di scorta) (n. 594).

F I N A N Z E E T E S O R O (6ã)

GiovedõÁ 16 dicembre 1999, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

± Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 31 dicembre 1992,

n. 545 e n. 546, concernenti il riordino del contenzioso tributario

(4253).

± COSTA. ± Istituzione di commissioni tributarie in sedi di corte di ap-

pello non ubicate presso capoluoghi di regione (297).

± BISCARDI. ± Istituzione di sezioni decentrate delle commissioni tribu-

tarie di primo e secondo grado. Modifiche al decreto legislativo 31 di-

cembre 1992, n. 545 (552).

± PEDRIZZI e MACERATINI. ± Contenzioso tributario: abolizione del

visto negli appelli da parte delle direzioni regionali delle entrate (700).

± DEMASI ed altri. ± Modifica dell'articolo 16 del decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, recante revisione della disci-

plina del contenzioso tributario (824).

± CENTARO ed altri. ± Modifica alla disciplina in tema di giurisdizione

tributaria (1643).

± FUMAGALLI CARULLI. ± Modificazioni del decreto legislativo 31 di-

cembre 1992, n. 545, per il mantenimento della Commissione tributaria

di primo grado nella cittaÁ sede di tribunale (2125).

± VENTUCCI ed altri. ± Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo

31 dicembre 1992, n. 546, in materia di contenzioso tributario (2126).

± PASTORE. ± Istituzione di commissioni tributarie regionali decentrate

(2261).
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± MELONI ed altri. ± Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 31

dicembre 1992, n. 545, in materia di dislocazione territoriale delle com-

missioni tributarie (2283).

± GERMANAÁ . ± Istituzione di sezioni distaccate delle Commissioni tribu-

tarie regionali nei capoluoghi di provincia (2637).

± CORTIANA ed altri. ± Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre

1992, n. 545, in tema di aggiornamento degli elenchi per la nomina a

componente delle commissioni tributarie (2760).

± SPECCHIA. ± Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicem-

bre 1992, n. 545, in materia di dislocazione territoriale delle commis-

sioni tributarie di secondo grado (3424).

± PASQUINI ed altri. ± Modifiche e integrazioni ai decreti legislativi 31

dicembre 1992, n. 545 e n. 546, per il completamento della riforma del

processo tributario (3766).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

± Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della diret-

tiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998 (4381) (Approvato

dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione di

un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'i-

niziativa dei deputati Labate ed altri; Giannotti ed altri).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ã)

GiovedõÁ 16 dicembre 1999, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del-

l'atto:

± Schema di regolamento concernente «Istituzione del sistema di qualifi-

cazione per gli esecutori di lavori pubblici di importo superiore a

150.000 Euro» (n. 602).

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

± Disciplina del sistema delle comunicazioni (1138).
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± del voto regionale n. 65 e delle petizioni nn. 112, 282, 318, 480 e 583

ad esso attinenti.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

± UCCHIELLI ed altri. ± Competenze professionali dei geometri e dei pe-

riti industriali con specializzazione in edilizia nei settori delle costru-

zioni, delle strutture e dell'urbanistica (447).

± CARPINELLI e SCIVOLETTO. ± Competenze professionali dei geo-

metri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strut-

ture e dell'urbanistica (884).

± Luigi CARUSO. ± Integrazione alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e

2 febbraio 1974, n. 64, in materia di definizione delle competenze dei

periti industriali dell'area meccanica (1423).

± MINARDO. ± Competenze professionali dei geometri nel settore delle

costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (1522).

± BOSI. ± Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali

edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica

(1891).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ã)

GiovedõÁ 16 dicembre 1999, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

± Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare,

agroindustriale e forestale (4276) (Approvato dalla Camera dei depu-

tati).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

± PIATTI ed altri. ± Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle

indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificitaÁ dei

prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunita-

rie (136).

± BUCCI ed altri. ± Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle

indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificitaÁ dei

prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunita-

rie (1486).
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± Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geogra-

fiche protette e sulle attestazioni di specificitaÁ dei prodotti agricoli e ali-

mentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (3529) (Approvato

dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei di-

segni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Tattarini ed al-

tri; Peretti; Pecoraro Scanio).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

± BETTAMIO. ± Norme in favore delle produzioni viticole danneggiate

da organismi nocivi (4204).

± SARACCO ed altri. ± Disposizioni in materia di interventi di risana-

mento degli impianti vitivinicoli colpiti da organismi nocivi (4210).

± PIANETTA. ± Interventi a favore delle zone vitivinicole danneggiate

dalla flavescenza dorata (4241).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

± BUCCI ed altri. ± Privatizzazione delle industrie agroalimentari pubbli-

che (3805).

V. Esame del disegno di legge:

± BEDIN e MONTICONE. ± Interventi per favorire la ripresa dell'attivitaÁ

produttiva nelle imprese viticole danneggiate da organismi nocivi

(4329).

Materie di competenza

Seguito dell'esame della proposta di relazione all'Assemblea, ai sensi del-

l'articolo 50, comma 1, del Regolamento, sugli organismi genetica-

mente modificati.

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

± Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza

dell'Italia alle ComunitaÁ europee ± Legge comunitaria 1999 (4057-B)

(Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuova-

mente modificato dalla Camera dei deputati).
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± Delega al Governo per il recepimento della direttiva 98/44/CE sulla

protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (4280).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

± Rifinanziamento del Fondo centrale per il credito peschereccio (4376).

I N D U S T R I A (10ã)

GiovedõÁ 16 dicembre 1999, ore 15

In sede referente

Esame del disegno di legge:

± Delega al Governo per il recepimento della direttiva 98/44/CE sulla

protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (4280).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del-

l'atto:

± Schema di regolamento recante: «Modificazioni al decreto del Presi-

dente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, concernente riorganizza-

zione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero dell'industria, del

commercio e dell'artigianato» (n. 591).
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LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ã)

GiovedõÁ 16 dicembre 1999, ore 15,30

Procedure informative

I. Interrogazione.

II. Comunicazioni del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulle

valutazioni del Governo in ordine alle attuali tendenze della spesa pre-

videnziale e sull'andamento dell'occupazione.

III. Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza e l'igiene del lavoro,

con particolare riferimento al recepimento delle indicazioni formulate

nel documento approvato il 22 luglio 1997 al termine dell'indagine co-

noscitiva sulla stessa materia condotta congiuntamente con la Commis-

sione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati: comunica-

zioni del Presidente sui risultati dell'attivitaÁ conoscitiva svolta.

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

± Norme per la redazione e la pubblicazione del rendiconto annuale di

esercizio dei sindacati e delle loro associazioni (4159) (Approvato dalla

Camera dei deputati).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

± MACERATINI ed altri. ± Provvedimenti urgenti in materia di previ-

denza ed assistenza forense (3230).

± MACERATINI ed altri. ± Modifica dell'articolo 1 della legge 22 luglio

1975, n. 319, sull'elezione del Comitato dei delegati della Cassa nazio-

nale di previdenza ed assistenza forense (3231).

± CALVI ed altri. ± Modifica alle norme della previdenza forense (3483).

± PREIONI. ± Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia

di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza

ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11

febbraio 1992, n. 141 (400).

± e della petizione n. 509 ad essi attinente.
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I G I E N E E S A N I T AÁ (12ã)

GiovedõÁ 16 dicembre 1999, ore 8,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

± FUMAGALLI CARULLI ed altri. ± Norme a tutela dell'embrione

umano (68).

± SALVATO. ± Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in

vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni (217).

± PEDRIZZI ed altri. ± Norme per la tutela dell'embrione e la dignitaÁ

della procreazione assistita (546).

± LAVAGNINI. ± Norme a tutela dell'embrione umano (742).

± LAVAGNINI. ± Norme in materia di procreazione medicalmente assi-

stita (743).

± MAZZUCA. ± Introduzione dell'articolo 235-bis del codice civile in

tema di disconoscimento di paternitaÁ nel caso di figli nati a seguito

di fecondazione eterologa (783).

± BUCCIARELLI ed altri. ± Modifiche all'articolo 235 e dell'articolo

263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternitaÁ in rela-

zione alla procreazione medico-assistita (1154).

± PERUZZOTTI ed altri. ± Norme in materia di procreazione medical-

mente assistita (1570).

± TOMASSINI ed altri. ± Norme in materia di procreazione assistita

(2067).

± FOLLONI ed altri. ± Divieto della clonazione umana e della sperimen-

tazione non terapeutica sull'embrione umano (2210).

± SERENA. ± IrrevocabilitaÁ del consenso per l'inseminazione artificiale

omologa ed eterologa nella specie umana noncheÂ per l'impianto uterino

di embrioni umani (2350).

± ASCIUTTI ed altri. ± Tutela degli embrioni (2433).

± Lino DIANA ed altri. ± Fecondazione medicalmente assistita (2963).

± SERENA. ± Norme per la procreazione medicalmente assistita (3276).

± DI ORIO ed altri. ± Norme in materia di fecondazione medicalmente

assistita (3381).
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± CORSI ZEFFIRELLI ed altri. ± Nuove norme in materia di tutela del-

l'embrione e di procreazione medicalmente assistita (3891).

± Disciplina della procreazione medicalmente assistita (4048) (Approvato

dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei di-

segni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri;

Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri;

Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri;

Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati;

Pivetti; Delfino Teresio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo;

Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

± DI ORIO ed altri. ± Norme in materia di rilancio della ricerca farmaco-

terapeutica (256).

± CURTO. ± Modifica della normativa afferente il commercio e l'utiliz-

zazione di presidi sanitari (566).

± DI ORIO e DANIELE GALDI. ± Istituzione di una Agenzia nazionale

dei medicamenti (1329).

± DI ORIO. ± Norme sulla gestione di farmacie pubbliche (1330).

± DEL TURCO ed altri. ± Delega al Governo per il riordino dell'esercizio

farmaceutico (1505).

± SERENA. ± Abolizione delle sanzioni per la scorretta vendita di medi-

cinali (1789).

± MARTELLI ed altri. ± Riordino delle Commissioni del settore farma-

ceutico (1981).

± CARELLA. ± Norme per il riordino dell'esercizio farmaceutico (1998).

± TOMASSINI. ± Norme in materia di sperimentazione di specialitaÁ me-

dicinali (2044).

± SERENA. ± Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116,

recante attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di prote-

zione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici

(2182).

± LAVAGNINI. ± Norme di decentramento e razionalizzazione della

spesa farmaceutica (2471).

± TOMASSINI ed altri. ± Disposizioni normative in materia di medicinali

ad uso umano (2992).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

± CARELLA ed altri. ± Istituzione di un assegno straordinario di sostegno

in favore di ricercatori portatori di handicap grave (3443).
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± CARELLA ed altri. ± Classificazione e quantificazione delle minora-

zioni visive (3984).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

± MANARA. ± Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 giugno

1993, n. 270, in materia di istituti zooprofilattici sperimentali (430).

± PARDINI ed altri. ± Riordinamento degli istituti zooprofilattici speri-

mentali e abrogazione delle leggi n. 503 del 1970, n. 101 del 1974,
n. 745 del 1975, n. 97 del 1985 noncheÁ del decreto legislativo n. 270

del 1993 (1178).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ã)

GiovedõÁ 16 dicembre 1999, ore 15

In sede deliberante

Discussione congiunta dei disegni di legge:

± Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, ma-

gnetici ed elettromagnetici (4273) (Approvato dalla Camera dei depu-

tati).

± DE CAROLIS e DUVA. ± Normativa nazionale in materia di preven-
zione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche generate da impianti

fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva (2149).

± RIPAMONTI ed altri. ± Norme per la prevenzione dei danni alla salute

e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico (2687).

± COÁ ed altri. ± Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici (3071).

± SPECCHIA ed altri. ± Legge quadro sull'inquinamento elettromagne-
tico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffu-

sione commerciale di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni

generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti (4147).

± BONATESTA. ± Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico

(4188).

± SEMENZATO. ± Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute deri-

vanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di telefonia cel-

lulare (4315).
e delle petizioni nn. 324 e 652, ad essi attinenti.
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GIUNTA
per gli affari delle ComunitaÁ europee

GiovedõÁ 16 dicembre 1999, ore 8,30

In sede consultiva

I. Esame dei disegni di legge:

± DE CAROLIS ed altri. ± Legge quadro per l'artigianato (3194).

± Delega al Governo per il recepimento della direttiva 98/44/CE sulla

protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (4280).

± Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di

procedimenti amministrativi ± Legge di semplificazione 1999 (4375).

± ASCIUTTI ed altri. ± Legge quadro sul riordino dei cicli scolastici

(4356).

± BEDIN e MONTICONE. ± Interventi per favorire la ripresa dell'attivitaÁ

produttiva nelle imprese viticole danneggiate da organismi nocivi

(4329).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

± Delega al Governo per il riordino e la semplificazione del sistema san-

zionatorio in materia di salvaguardia dell'ambiente e del territorio

(2570-bis) (Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 2

marzo 1999, dell'articolo 9 del testo proposto dalla 2ã Commissione

permanente (Giustizia) per il disegno di legge n. 2570) (Approvato

dalla Camera dei deputati).

± LUBRANO DI RICCO ed altri. ± Revisione della legislazione vigente,

anche in previsione dell'introduzione della figura del «delitto ambien-

tale», con riferimento alla legislazione comparata (3282).

± Introduzione nel codice penale di disposizioni in materia di delitti con-

tro l'ambiente (3960).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

± BETTAMIO. ± Norme in favore delle produzioni viticole danneggiate

da organismi nocivi (4204).

± SARACCO ed altri. ± Disposizioni in materia di interventi di risana-

mento degli impianti vitivinicoli colpiti da organismi nocivi (4210).
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± PIANETTA. ± Interventi a favore delle zone vitivinicole danneggiate

dalla flavescenza dorata (4241).

Affari assegnati

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento,

dell'affare:

± Redazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attivitaÁ degli enti

gestori di forme obbligatorie di previdenza
e assistenza sociale

GiovedõÁ 16 dicembre 1999, ore 14

I. Seguito dell'esame dello schema di relazione sulla ricongiunzione e

sulla totalizzazione delle posizioni contributive in relazione alla mobi-

litaÁ professionale dei lavoratori e, in particolare, ai casi di passaggio

dal lavoro subordinato a quello autonomo e viceversa.

II. Seguito dell'esame dei risultati dell'attivitaÁ degli enti gestori di forme

obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attivitaÁ illecite

ad esso connesse

GiovedõÁ 16 dicembre 1999, ore 14

Seguito dell'esame della proposta di relazione sulla Lombardia.

Esame della proposta di relazione sulla Calabria.
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COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento

della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen
e di Vigilanza sull'attivitaÁ dell'unitaÁ nazionale EUROPOL

GiovedõÁ 16 dicembre 1999, ore 13,30

Comunicazioni del Presidente in merito all'ingresso della Grecia nello
spazio Schengen (Consiglio GAI ± 2 dicembre 1999).

COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in ordine all'attuazione

della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

GiovedõÁ 16 dicembre 1999, ore 13,30

Seguito dell'esame e votazione del parere sullo schema di decreto legisla-
tivo concernente «Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1,
recante il riordino degli enti e delle societaÁ di promozione e istituzione
della societaÁ Sviluppo Italia» ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della
legge 15 marzo 1997, n. 59.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23




