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Presidenza del presidente F A N F A N I

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

Si dia lettura del processo verbale.

M I T T E R D O R FER , segretario,
dà lettura del processo verbale della seduta
del24 giugno.

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

Congedi

P RES I D E N T E . Ha chiesto conge~
do il senatore Rumor per giorni 3.

Parlamento in seduta comune, convocazione

P RES I D E N T E. Il Parlamento in
seduta comune è convocato per giovedì 16
luglio, alle ore 10, con il seguente ordine del
giorno: «Votazione per l'elezione di un giu~
dice della Corte costituzionale ».

Dimissioni del senatore Giancarlo De Carolis

P RES I D E N T E. Comunico di aver
ricevuto la seguente lettera:

« Roma, 4 luglio 1981

A seguito della mia elezione a componente
del Consiglio superiore della magistratura,
nella seduta comune del Parlamento del 4
giugno 1981, presento le dimissioni da sena~
tore della Repubblica, a norma dell'artico~
lo 33 della legge 24 marzo 1958, n. 195, che
fa divieto ai componenti elettivi del predet~
to Consiglio di far parte del Parlamento.

Nel lasciare, col più profondo rammarico,
il Senato della Repubblica e la Commissione
giustizia di cui ho fatto parte fin dal mio in~
gresso in questa Assemblea, mi è gradito di

inviare a Lei, Signor Presidente, ed ai col~
leghi tutti il mio vivo saluto, con l'augurio
di buon lavoro nell'interesse del Paese.

Col più deferente ossequio.

F.to Giancarlo DE CAROLIS»

Trattandosi di un caso di incompatibilità,
il Senato non può che prendere atto delle
predette dimissioni.

Al collega De Carolis invio, a nome del~
l'Assemblea e mio personale, il saluto più
cordiale e l'augurio più fervido di buon la~
varo presso il Consiglio superiore della ma~
gistratura, insieme al più vivo apprezzamen-
to per l'instancabile ed intelligente contri-
buto da lui dato ai lavori del Senato, nelle
tre legislature in cui ne ha fatto parte ed in
particolare nell'ultima, come Presidente del-
la Commissione giustizia.

Procedimenti d'accusa, trasmissione di or-
dinanze da parte della Commissione par-
lamentare

P RES I D E N T E. Il Presidente della
Commissione parlamentare per i procedi-
menti d'accusa, con nota n. 686 dello luglio
1981, ha trasmesso copia delle ordinanze con
le quali la Commissione stessa ha tjelibera~
to l'archiviazione dei seguenti procedimenti:

~ n.292jVIII (atti relativi all'onorevole
De Mita nella sua qualità di Ministro per gli
intervento straordinari nel Mezzogiorno pro-
tempore);

~ n. 294/VITI (atti relativi all'onorevo--
le Cossiga nella sua qualità di Presidente del
Consiglio dei ministri pro~tempore);

~ n. 295~297jVIII (atti relativi all'ono~
revole Bodrato nella sua qualità di Ministro
della pubblica istruzione pro~tempore);

~ n. 296jVIII (atti relativi all'onorevo--
le Sandra Pertini nella sua qualità di Presi~
dente della Repubblica).
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Il Presidente della predetta Cammissiane
ha camunicato che tali pracedimenti sana
stati archiviati can il vata favarevale dei
quattro quinti dei campanenti la Cammissia~
ne; si dà atta, pertanta, ai sensi dell'articala
18, prima camma, del Regalamenta parla~
mentare per i procedimenti d'accusa, che le
relative deliberaziani sana definitive.

Il Presidente deHa Cammissiane parlamen~
tare per j procedimenti d'accusa ha trasmes~
sa altresì, can nate n. 666 del 25 giugno 1981
e n. 686 della luglia 1981, capia delle 'Ordi-
nanze can le quali la Cammissiane stessa ha
deliberata l'archiviaziane dei seguenti pro--
cedimenti:

~ n. 158jVI (atti relativi all'anarevole
Gullatti nella sua qualità di Ministra della
sanità pro~tempore), pendente ai sensi del~
l'articala 30 del vigente Regalamenta, in re-
laziane al quale si applicana, pertanta, le
n'Orme del Titala II del precedente Regala~
menta;

~ n. 173jVII (atti relativi all'anorevale
Taras nella sua qualità di Ministra del la-
vara e della previdenza saciale pro~ternpore),
pendente ai sensi dell'articalo 30 del vigente
Regalamenta, in relaziane al quale si appH~
cano, pertanta, le n'Orme del Titala II del
precedente Regolamenta;

~ n. 286jVIII (atti relativi all'anareva-
le Farlani nella sua qualità di Presidente del
Cansiglia dei ministri pro-tempore);

~ n. 289jVIII (atti relativi all'anoreva~
le Farlani nella sua qualità di Presidente del
Cansiglia dei ministri pro~tempore, e a tutti
i Ministri pro-tempore del sua Governa);

~ n. 293jVIII (atti relativi all'anareva-
le Lagaria nella sua qualità di Ministra del.
la difesa pro~tempore).

Capie delle predette 'Ordinanze, emanate
can il vata favarevale di mena dei quattro
quinti dei campanenti la Cammissiane parla-
mentare per i pracedimenti d'accusa, sana
depositate in Segreteria a dispasiziane degli
anarevali senatori.

Decarre, pertanta, da damani, mercaledì
8 luglia 1981, il termine di cinque giarni pre-
vista dal secanda camma dell'articala 18 del

precedente Regalamenta, quanta ai pracedi-
menti nn. 158jVI e 173jVII, e dal seconda
camma dell'articala 18 del vigente Regala-
menta, quanta ai pracedimenti nn. 286jVIII,
289jVIII e 293jVIII, per la presentaziane
delle richieste intese ad 'Ottenere, per i pri~
mi due, che la Cammissiane praceda all'in-
chiesta, e, per gli altri tre, che la Cammis-
siane, ai sensi dell'articala 4 della legge 10
maggia 1978, n. 170, trasmetta la relazione
al Parlamenta in seduta comune.

L'eventuale presentaziane delle richieste
di cui sapra e le canseguenti sattascriziani
si svalgeranna nei giarni di mercaledì 8, gia~
vedì 9, venerdì 10, lunedì 13 e martedì 14 lu~
glia 1981, dalle 'Ore9 alle 'Ore13 e dalle 'Ore16
alle 'Ore20, pressa l'Ufficia del Direttare del~
la Segreteria, situata al secanda piana di
Palazza Madama.

Disegni di legge,
trasmissione dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E. In data 2 luglia
1981, il Presidente del1a Camera dei de-
putati ha trasmessa il seguente disegna di
legge:

C. 2633. ~ «Conversiane in legge, can
madificaziani, del decreto-legge 28 maggia
1981, n. 255, recante copertura finanziaria
dei decreti del Presidente della Repubblica
cancernenti la carresponsione di migliora~
menti ecanomici al personale della scuala
di 'Ogni 'Ordine e grada, campresa l'univer-
sità» (1500) (Approvato dalla Camera dei
deputati) .

Disegni di legge,
annunzio di presentazione

P RES I D E N T E. In data 26 giu~
gna 1981, è stata presentata il seguente di-
segna di legge:

dal Ministro del tesoro:

« Rendiconta generale dell'Amministrazia-
ne della Stata per l'esercizia finanziaria
1980» (1499).
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Disegni di legge,
cancellazione dall'ordine del giorno

P RES I D E N T E. In data 25 giugno
1981, il senatore Gualtieri ha dichiarato di
ritirare, anche a nome degli altri firmatari,
il disegno di legge: «Nuovo ordinamento
degli enti locali» (318).

Disegni di legge, assegnazione

P RES I D E N T E. I seguenti dise-
gni di legge sono stati deferiti

~ in sede deliberante:

alla 6a Commissione permanente (Fi-
nanze e tesoro):

« Cessione a titolo gratuito all'Istituto au-
tonomo per le case popolari della provin-
cia di Roma delle aree di proprietà dello
Stato site nel comune di Guidonia Monte-
celio utilizzate per la costruzione di fab-
bricati per abitazione» (1445), previ pareri
della 18 e della sa Commissione;

alla 7a Commissione permanente (Istru-
zione pubblica e belle arti, ricerca scientifi-
ca, spettacolo e sport):

« Concessione di un contributo per il quin-
quennio 1981-1985 all'Università di Bologna
per il finanziamento del Centro di alti stu-
di internazionali» (1466) (Approvato dalla
sa Commissione permanente della Camera
dei deputati), previ pareri della P, della 3a
e della sa Commissione;

alla 8a Commissione permanente (Lavo-
ri pubblici, comunicazioni):

Deputati CANEPAe CATTANEI. ~ « Ulterio-

re proroga dei termini per la ultimazione
delle espropriazioni e delle opere di cui al-
l'articolo 4 della 'legge 20 dicembre 1967,
n. 1251» (1449) (Approvato dalla Camera
dei deputati), previ pareri della P, della 2a
e della 6a Commissione;

alla 9a Commissione permanente (Agri-
coltura) :

Deputati ZUECH ed altri. ~ «Sanatoria
per i ritardati versamenti dei prelievi co-
munitari di corresponsabilità sul latte»
(1465) (Approvato dalla lla Commissione
permanente della Camera dei deputati), pre-
vi pareri della sa e della 6a Commissione;

alla loa Commissione permanente (In-
dustria, commercio, turismo):

«Modifiche al secondo e terzo comma
dell'articolo 6 del regio decreto-legge 7 lu-
glio 1927, n. 1548, conoernente la fabbrica-
zione, l'importazione e il commercio dei
prodotti della pesca conservati in recipien-
ti» (1464) (Approvato dalla 12a Commissio-
ne permanente della Camera dei deputati),
previ pareri della 8a e della 12a Commis-
sione;

~ 'In sede referente:

alla la Commissione permanente (Affari
costituzionali, affari della Presidenza del
Consiglio e dell'interno, ordinamento gene-
rale dello Stato e della pubblica ammini-
strazione) :

« Interpretazione dell'articolo 2 della Jeg-
ge 6 febbraio 1981, n. 21, recante proroga
dei contratti stipulati dalle pubbliche ammi-
nistrazioni per favorire l'occupazione giova-
nile» (1478), previ pareri della sa, della 7a
e della lla Commissione;

«Riordinamento del Consiglio superiore
della pubblica amministrazione» (1494);

alla 2a Commissione permanente (Giu-
stizia) :

« Delega al Governo della Repubblica per
l'emanazione del nuovo codice di procedura
civile» (1463), previ pareri della la e della sa
Commissione;

«Istituzione del sistema informativo del
Casellario centrale» (1479), previ pareri
della la e della Sa Commissione;
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alla 3a Commissione permanente (Affari
esteri) :

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra
il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo della Repubblica popolare di Polo~
nia sulla navigazione marittima mercantile,
firmato a Varsavia il 3 luglio 1974, con Scam-
bio di note firmato a Varsavia il 6 giugno
1979» (1424), previ pareri della 6a e della
8a Commissione;

« Ratifica ed esecuzione della Convenzio-
ne sull'inquinamento atmosferico attraverso
le frontiere a lunga distanza, adottata a Gi-
nevra il 13 novembre 1979» (1425), previ
pareri della 2a, della ìa, della lOa e della
12a Commissione;

« Ratifica ed esecuzione della Convenzio-
ne tra Italia e Argentina per evitare le dop-
pie imposizioni in materia di imposte sul
reddito e sul patrimonio e prevenire le eva-
sioni fiscali, con Protocollo, firmata a Roma
il 15 novembre 1979» (1436), previ pareri
della 6a e della 8a Commissione;

alla 6a Commissione permanente (Fi-
nanze e tesoro):

DELLA PORTA ed altri. ~ «Riconoscimen-

to, ai fini della concessione e revisione per
aggravamento delle pensioni di guerra re-
lative al conflitto 1940-43, di infermità con-
tratte per servizio di guerra o attinente alla
guerra durante il primo conflitto mondia-
le» (1443), previ pareri della 1a, della 4a del-
la sa, della 11a e della 12a Commissione;

PAVANed altri. ~ « Riapertura dei termi-
ni di cui all'articolo 39 della legge 11 apri-
le 1955, n. 379, per l'irscrizione agli Istituti
di previdenza presso il Ministero del tesoro

~ Cassa pensioni dipendenti enti locali
(CPDEL) » (1472), previ pareri della P, della
loa e della Il a Commissione;

BERLANDAed altri. ~ «Proroga del ter-
mine previsto per la regolarizzazione delle
società di fatto di cui all'articolo 26-quater
del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, con~
vertito, con modificazioni, nella legge 22
dicembre 1980, n. 891» (1490), previ pa-
reri della 2a e della lOa Commissione;

alla 7" Commissione permanente (Istruzio-
ne pubblica e belle arti, ricerca scientifica,
spettacolo e sport):

FINESTRA ed altri. ~ « Istituzione della fa-
coltà di scienze motorie nelle università de-
gli studi di Stato» (1473), previ pareri della

I la e della sa Commissione;

GUALTIERIed altri. ~ « Equipollenza della
laurea in discipline economiche e sociali con
quella in economia e commercio ai fini del-
l'ammissione ai pubblici concorsi» (1485),
previo parere della la Commissione;

alla lOa Commissione permanente (Indu-
stria, commercio, turismo):

« Interventi per i settori dell'ecoP0mia di
rilevanza nazionale» (1457), previ pareri del-
la la, della sa, della 6a e della 7a Commis-
sione;

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

T AMBRONI ARMAROLI. ~ «Provvedimenti

per l'occupazione di giovani presso piccole
imprese» (1474), previ pareri delJa P, della
Sa e della lOa Commissione:

alla 12a Commissione permanente (Igiene
e sanità):

SANTALCOed altri. ~ «Disposizioni rela~
tive all'attuazione dell'articolo 140 del testo
unico delle leggi sanitarie per quanto attiene
all'arte ausiliaria di odontotecnico» (1444),
previ pareri della 1", della 2a e della 7a Com~
missione.

Disegni di legge,
presentazione di relazioni

P RES I D E N T E. A nome della 4a
Commissione permanente (Difesa), in data
30 giugno 1981, il senatore Amadeo ha pr'e~
sentato la relazione sul disegno di legge:
de' COCCI ed altri. ~ « Conferimento a titolo
onorifico aJl'ingegnere Luigi Stipa del grado
di generale ispettore del Genio aeronautico
- ruolo ingegneri» (190).
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Il predetto parere è stato stampato e di-
stribuito.

Il Ministro per il coordinamento della ri-
cerca scientifica e tecnologica, con lettera
in data 23 giugno 1981, ha trasmesso, ai sensi
dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1974,
n. 388, e dell'articolo 5 della legge 6 agosto
1974, n. 390, la relazione sullo stato di avan-

schema di decreto del Presidente della
. .. . i zamento dei programmi spaziali nazionali e

RepubblIca sulla cessaZIOne antIcIpata dal l

'

internazionali per l'anno 1980 (Doc. XXXVII,
servizio di tal une categorie di personale ci~ )

l
I

n. 2 .
vi e e militare della Pubblica sicurezza;

I Tale documento sarà inviato alla 7a Com~

I
missione permanente.

I

I Il Mini,stro della sanità con lettera in
I

I

data 25 giugno 1981 ha trasmesso, ai sensi
dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1975,

II n. 685, la relazione sul:l'andamento del fe-

I

nomeno delle tossicodipendenze e sull'effi-
cacia delle misure adottate negli anni 1979~

! 1980 (Doc. XLIII, n. 2).
I

Governo, richiesta di parere su documenti

P RES I D E N T E. Il Presidente del
Consiglio dei ministri ha trasmesso, ai sensi
dell'articolo 109 della legge 1° aprile 1981,
n. 121, i seguenti documenti:

schema di decreto del Presidente della
Repubblica concernente l'eventuale passag-
gio ad altre Amministrazioni civili o ad altri
Corpi militari dello Stato degli attuali appar~
tenenti all'Amministrazione della pubblica
sicurezza, in attuazione della delega di cui
all'articolo 107 della su citata legge.

Ai sensi della predetta disposizione e del-
l'articolo 139-bis del Regolamento, i suddetti
documenti sono stati deferiti alla la Com-
missione permanente (Affari costituzionali,
affari della Presidenza del Consiglio e del-
l'interno, ordinamento generale dello Stato
e della pubblica amministrazione), che do~
vrà esprimere il proprio parere entro il 27
luglio 1981.

Governo, trasmissione di documenti

P RES I D E N T E. Il Ministro del teso-
ro ha inviato. ai sensi dell'articolo 9 della
legge 24 gennaio 1978, n. 14, ,la comu[}ioazio~
ne concernente la -nomina del do1:tOirPiero
Boni e delol'avvocato Benedetto del Castillo a
membri del Consiglio di amministmzione
della Banca nazionale del la'Voro.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per
competenza, alla 6a Commissione permanen~
te (Finanze e tesoro).

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha
trasmesso, con lettera del 25 giugno 1981,
il parere espresso dal Consiglio di Stato sul
problema delle associazioni segrete e sul-
l'applicabilità dell'articolo 212 del testo uni-
co delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno
1931, n. 773.

Tale documento sarà inviato alla 12a Com-
missione permanente.

Il Ministro per la funzione pubblica, con
lettera in data 17 giugno 1981, ha trasmesso
la relazione della Commissione di studio
per la semplificazione delle procedure e la
fattibilità e l'applicabilità delle leggi nonchè
l'approntamento dei conseguenti schemi nor-
mativi.

La predetta relazione sarà stampata e di-
stribuita.

Il Ministro dei trasporti, con lettera in
data 16 giugno 1981, ha trasmesso la rela~
zione della Commissione per l'accertamen-
to dello stato patrimoni ade dell'Azienda au-
tonoma delle ferrovie dello Stato e lo stu-
dio dell'ordinamento contabile per la sua
prevista riforma, istituita con decreto mini-
steriale 24 maggio 1980, n. 1194.

La predetta relazione sarà trasmessa alla
Commissione competente.

Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato ha trasmesso, ai sensi del
decimo comma dell'articolo 3 della legge
12 agosto 1977, n. 675, il programma di in-
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vestimenti della Società Cartiere Burgo
S.p.A.

Detta documentazione è stata trasmessa
dal Presidente della Camera dei deputati al-
la Commissione parlamentare per la ristrut-
turazione e la riconversione industdale e
per i programmi delle partecipazioni statali.

Il Ministro del bilancio e della program-
mazione economica, nella sua quaHtà di Vice
Presidente del Comitato interministeriale per
la programmazione economica (CIPE), ha
trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, ultimo
comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675,
copia delle deliberazioni adottate dal Comi-
tato interministeriale per il coordinamento
de:lla politica industriale (CIPI) nelle sedu-
te del 29 aprile, 6 maggio e 21-27 maggio
1981, riguardanti rispettivamente l'approva-
zione dei programmi finalizzati per l'indu-
stria automobilistica e aeronautica, l'accer-
tamento dello stato di crisi aziendale e set-
tori aie per un gruppo di società e l'ammis-
sione ai benefici di cui all' articolo 4 della
legge 12 agosto 1977, n. 675, dei progetti
di ristrutturazione presentati da alcune so-
cietà.

Le deliberazioni adottate saranno trasmes-
se alle Commissioni permanenti sa, 10" e 11a.

Nello scorso mese di giugno, i Ministri
competenti hanno dato comunicazione, ai
sensi dell'articolo 7 della legge 27 luglio
1962, n. 1114, delle autorizzazioni revocate
o concesse a dipendenti dello Stato per as-
sumere impieghi o esercitare funzioni presso
enti od organismi internazionali o Stati
esteri.

Detti elenchi sono depositati in Segrete-
ria a disposizione degli onorevoli senatori.

Domande di autorizzazione
a procedere in giudizio, deferimento

P RES I D E N T E . Le domande di au-
torizzazione a procedere in giudizio annun-
ciate nella seduta de127 maggio 1981 ~ Doc.
IV, nn. 61 e 62 ~, nella seduta del 4 giugno
1981 ~ Doc. IV, n. 63 ~ e nella seduta del

24 giugno 1981 ~ Doc. IV, n. 64 ~ sono sta-

te deferite all' esame della Giunta delle ele-
zioni e delle immunità parlamentari.

Corte costituzionale,
trasmissione di sentenze

P RES I D E N T E . A norma dell'arti-
colo 30, secondo comma, della legge Il mar-
zo 1953, n. 87, il Presidente della Corte co-
stituzionale, con lettera del 25 giugno 1981,
ha trasmesso copia della sentenza, deposita-
ta nella stessa data in cancelleria, con la qua-
le la Corte medesima ha dichiarato l'illegit-
timità costituzionale:

dell'articolo 3 della legge 8 marzo 1968,
n. 152 (Nuove norme in materia previdenzia-
le per il personale degli enti locali), nella
parte in cui non comprende tra le categorie
dei superstiti aventi diritto all'indennità pre-
mio di servizio nella forma indiretta, rispet-
tando l'ordine di precedenza indicato dal-
l'articolo 7 della legge 22 novembre 1962,
n. 1646, i genitori ultrasessantenni o inabi-
li a proficuo lavoro, nullatenenti e a carico
dell'iscritto. Sentenza n. 110 del 7 maggio
1981 (Doc. VII, n. 64).

Il predetto documento sarà trasmesso al-
la Commissione competente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni
sulla gestione finanziaria di enti

P RES I D E N T E. Il Presidente del-
la Corte dei conti, in adempimento al dispo-
sto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958,
n. 259, ha trasmesso le relazioni concernen-
ti la gestione finanziaria:

dell'Istituto della ricostruzione indu-
striale, per l'esercizio 1980 (Doc. XV, n. 19);

degli Enti lirici ed Istituzioni concer-
tistiche assimilate, per gli esercizi dal 1976
al 1978 (Doc. XV, n. 71).

Tali documenti saranno inviati alle Com-
missioni competenti.
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Commissione parlamentare d'inchiesta sul-
l'attuazione degli interventi per la rico.
struzione e la ripresa socio-economica dei
territori della Valle del Belice colpiti dai
terremoti del gennaio 1968, trasmissione
di relazione

P RES I D E N T E. n Presidente del-
la Commissione parlamentare di inchiesta
sull'attuazione degli interventi per la rico-
struzione e la ripresa socio~economica dei
territori della Valle del Belice colpiti dai
terremoti del gennaio 1968, istituita con leg-
ge 30 marzo 1978, n. 96, ha trasmesso, con
lettera in data 30 giugno 1981, la relazione
conclusiva approvata dalla Commissione
stessa nella seduta del 25 giugno 1981, non-
chè due relazioni di minoranza presentate,
rispettivamente, la prima dai senatori Gra-
ziani, Iannarone, La Porta e Ottaviani, dai
deputati Antoni, Castaldi, Geremicca, Per-
nice e Spataro e dal senatore Lazzari, la
seconda dal deputato Lo Porto (Doc. XXIII,
n. 3).

L'anzidetto documento sarà stampato e
distribuito.

Commissione parlamentare per !'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiote-
levisivi, variazioni nella composizione

P RES I D E N T E. I senatori Ariosto
e San talco sono stati chiamati a far parte
della Commissione parlamentare per l'indi-
rizzo generale e la vigilanza dei servizi ra-
diotelevisivi, di cui alla legge 14 aprile 1975,
n. 103, in sostituzione rispettivamente dei
senatori Schietroma e Patriarca.

Consiglio d'Europa,
trasmissione di documenti

P RES I D E N T E. Il Presidente del
Consiglio d'Europa ha trasmesso al Senato
due risoluzioni concernenti:

le prospettive mondiali relativamente ai
bisogni dell'umanità e alle risorse della terra;

l'energia e l'economia.

Tali risoluzioni saranno trasmesse alla 3a
Commissione permanente.

Corte costituzionale, ordinanze emesse da
autorità giurisdizionali per il giudizio di
legittimità

P RES I D E N T E. Nello scorso mese
di giugno sono pervenute ordinanze emesse
da autorità giurisdizionali per la trasmis-
sione alla Corte costituzionale di atti relativi
a giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate negli uffici
de] Senato a disposizione degli onorevoli se-
natori.

Petizioni, annunzio

P RES I D E N T E . Invito il senatore
segretario a dare lettura del sunto delle pe-
tizioni pervenute al Senato.

M I T T E R D O R FER, segretario:

Il signor Vincenzo BOLIA,da Albenga (Sa-
vana), chiede che presso le facoltà di lettere
e filosofia e di psicologia delle Università
venga istituito un corso per consulenti di
astrologia. (Petizione n. 120)

Il signor Vittorio MASTROMONACO,da Cam-
pobasso, chiede un provvedimento legisla-
tivo inteso a riformare l'assetto delle pen-
sioni statali. (Petizione n. 121)

Il signor Marcello LANDI,da Forlì, espone
la comune necessità che il latino venga adot-
tato come lingua ufficiale delle Comunità
europee. (Petizione n. 122)

Il signor Marcello LANDI,da Forlì, espone
la comune necessità che non venga smantel~
lato il poligono del progetto S. Marco. (Peti-
zione n. 123)

Il signor Giovanni GILARDI,da Corno, chie-
de un provvedimento legislativo con il quale
l'importo della congrua corrisposta ai mini-
stri di culto cattolico venga aumentato a 680
mila lire mensili e revisionato annualmente
in funzione del tasso di inflazione. (Petizione
n. 124)

P RES I D E N T E. A norma del Rego-
lamento, queste petizioni sono state trasmes-
se alle Commissioni competenti.
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Programma dei lavori dell'Assemblea

P RES I D E N T E . La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha
adottato all'unanimità, ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento, il programma dei
lavori dell'Assemblea per il periodo dal 14 luglio all'inizio delle ferie estive 1981.

~ Disegno di legge n. 1483. ~ Conversione in legge del decreto-legge recante inter-

venti straordinari per la Calabria (Approvato dalla Camera dei deputati - scade
il 25 luglio 1981).

~ Disegno di legge n. 1378. ~ Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per

l'editoria (Approvato dalla Camera dei deputati).

~ Disegno di legge n. 1470. ~ Conversione in legge del decreto-legge concernente
misure a sostegno delle esportazioni italiane (Presentato al Senato - scade il 29
luglio 1981).

~ Disegno di legge n. 1468. ~ Conversione in legge del decreto-legge concernente

norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contri-
buzioni (Presentato al Senato - scade il 29 luglio 1981).

~ Disegno di legge n. 1469. ~ Conversione in legge del decreto-legge concernente

contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli regionali (Presentato al
Senato - scade il 29 luglio 1981).

~ Disegno di legge n. 1500. ~ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge recante copertura finanziaria dei miglioramenti economici al personale della
scuola (Approvato dalla Camera dei deputati - scade il ]O agosto 1981).

~ Disegni di legge nn. 1111 e 1112. ~ Revisione della disciplina del reclutamento del
personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrut-
turazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di
precariato e sistemazione del personale precario esistente e del personale delle isti-
tuzioni all'estero.

~ Disegno di legge n. ~ Conversione in legge del decreto-legge concernente il
blocco degli organici delle unità sanitarie locali (Presentato alla Camera - scade
il 29 luglio 1981).

~ Disegno di legge n. ~ Conversione in legge del decreto-legge concernente mi-
sure per contenere il disavanzo di gestione delle unità sanitarie locali (Presen-
tato alla Camera - scade il 29 luglio 1981).

~ Disegno di legge n. ~ Conversione in legge del decreto-legge concernente as-

sistenza sanitaria in forma indiretta, in casi eccezionali (Presentato alla Camera -
scade il 29 luglio 1981).

~ Disegno di legge n. ~ Conversione in legge del decreto-legge concernente par-

tecipazione degli assistiti alla spesa per l'assistenza farmaceutica (Presentato alla
Camera - scade il 29 luglio 1981).

~ Disegno di legge n. ~ Conversione in legge del decreto-legge concernente pre-
stazioni di cura erogate dal Servizio sanitario nazionale (Presentato alla Camera
dei deputati - scade il 29 luglio 1981).

~ Disegno di legge il. 1484.-~ Istituzione di una Commissione parlamentare di inchie-

sta sulla Loggia massonica P2 (Appr<Jvato dalla Camera dei deputati).
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~ Disegno di legge n. ~ Conversione in legge del decreto-legge recante provvedi-

menti urgenti in alcuni settori dell'economia (Presentato alla Camera dei deputati

- scade 1'8 agosto 1981).

~ Disegno di legge n. ~ Conversione in legge del decreto-legge recante proroga

degli incarichi al personale della scuola (Presentato alla Camera dei deputati - sca-
de il 7 agosto 1981).

~ Disegno di legge n. ~ Conversione in legge del decreto-legge concernente co-
pertura finanziaria dei miglioramenti economici a favore del personale civile dei Mi-
nisteri e dei Monopoli di Stato (Presentato alla Camera dei deputati - scade 1'8
agosto 1981).

~ Disegno di legge n. ~ Conversione in legge del decreto-legge concemente pro-

roga arI 31 dicembre 1983 delle disposizioni contenute nell'articolo 168 della legge
11 luglio 1980, n. 312 (Presentato alla Camera dei deputati - scade 1'8 agosto
1981).

~ Disegno di legge n. ~ Conversione in legge del decreto-legge concernente la

abrogazione dell'obbligo della vaccinazione antivaiolosa (Presentato alla Camera
dei deputati - scade il 26 agosto 1981).

~ Disegno di legge n. ~ Conversione in legge del decreto-legge concernente pro-

roga del termine assegnato al Commissario per il completamento degli interventi
nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 (Presentato alla Camera dei
deputati - scade il 26 agosto 1981).

~ Disegno di legge n. ~ Conversione in legge del decreto-legge concernente trat-
tenimento in servizio degli ufficiali delle Forze armate (Presentato alla Camera dei
deputati - scade il 26 agosto 1981).

~ Di~egno di legge n. 986 ~ Adeguamento per i,l biennio 1980-1981 del contributo
ordinario all'Istituto affa'f'Ì internazionali, con sede in Roma.

~ Disegno di legge n. 1345. ~ Rinnovo della dele.ga per l'estensione alla regione Valle

d'Aosta delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616 (Approvato dalla Camera dei deputati).

~ Disegno di legge n. 1202. ~ Modifiche alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, recan-
te norme per gli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia, con riferimen-
to alla permanenza ed al richiamo in ,servizio previ1sti da1la legge 19 febbraio
1979, n. 52.

~ Elezione di un senatore Segretario (in sostituzione del senatore Fassino).

~ Elezione, per il rinnovo biennale, dei dieci senatori membri supplenti della Com-
missione parlamentare per i procedimenti d'accusa.

~ Disegno di legge n. 1381. ~ Determinazione della misura del canone di concessio-

ne dovuto dalla SIP (Approvato dalla Camera dei deputati).

~ Ratifiche di accordi internazionali.

~ Intenpellanze e interrogazioni.

~ Autorizzazioni a procedere in giudizio.

Non facendosi osservazioni, il suddetto programma si considera definitivo ai sensi
del succitato articolo 54 del Regolamento.
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(h. 10)

» » » (pomeridiana)
(h. 17)
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Calendario dei lavori dell'Assemblea

P RES I D E N T E. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha,
quindi, adottato all'unanimità, ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento, il seguente
calendario dei lavori dell'Assemblea per ill periodo dal 14 al 24 luglio 1981.

Martedì 14 luglio (antimeridiana)
(h. 10)

» (pomeridiana)
(h. 17)

» »

Mercoledì » (pomeridiana)
(h. 17)

15

(la mattina è riservata alle sedute delle
Commissioni)

Giovedì » (pomeridiana)
(h. 18)

16

(la mattina, alle ore 10, è convocato il Par-
lamento in seduta comune per l'elezione di
un giudice della Corte Costituzionale; il p0-
meriggio, dalle ore 16 alle ore 18, nel salone
Zuccari a Palazzo Giustiniani si terrà la 5"
riunione delle integrazioni conoscitive al dia-
logo parlamentare dedicata alla «Crisi mon-
diale dell'energia e previsioni per superarla »)

~ Disegno di legge n. 1483. ~ Conversione
in legge del decreto-legge recante inter-
venti straordinari per la Calabria (Ap-
provato dalla Camera dei deputati - scade
il 25 luglio 1981).

~ Disegno di legge n. 1378. ~ llisciplina

delle imprese editrici e provvidenze per
l'editoria (Approvato dalla Camera dei
deputatO.

~ Disegno di legge n. 1470. ~ Conversione
in legge del decret~legge concernente mi-
sure a sostegno delle esportazioni ita-
liane (Presentato al Senato - scade il
29 luglio 1981).
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(h. 10)
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(h. 17)
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Martedì 21 luglio (antimeridiana)
(h. 10)

)} )}
» (pomeridiana)

(h. 17)

Mercoledì 22 » (pomeridiana)
(h. 17)

(la mattina è riservata alle sedute delle
Commissioni)

Giovedì (pomeridiana)
(h. 17)

23 »

(la mattina è riservata alle riunioni dei
Gruppi parlamentari)

~ Disegno di legge n. 1468. ~ Conversione

in legge del decreto-legge concernente
norme per il contenimento della spesa
previdenziale e l'adeguamento delle con-
tribuzioni (Presentato al Senato - scade
il 29 luglio 1981).

~ Disegno di legge n. 1469. ~ Conversione

in legge del decreto-legge concernente
contenimento della spesa del bilancio sta-
taJe e di quelli regionali (Presentato al
Senato - scade il 29 luglio 1981).

~ Disegno di legge n. 1500. ~ Conversione

in legge, con modificazioni, del decreto-
legge recante copertura finanziaria dei
miglioramenti economici al personale del-
la scuola (Approvato dalla Camera dei
deputati - scade ilIa agosto 1981).

~ Disegni di legge nn. 1111 e 1112. ~ Revi-

sione deMa disciplina del reclutamento
del personale docente della scuola ma-
terna, elementare, secondaria e artistica,
ristrutturazione degli organici, adozione
di misure idonee ad evitare la forma-
zione di precariato e sistemazione del
personale precario esistente e del perso-
nale delle istituzioni all'estero.

~ Discussione di cinque decreti-legge, sca-

denti 11 29 luglio 1981, se trasmessi in
tempo utile dalla Camera dei deputati.

~ Disegno di legge n. 1484. ~ Istituzione

di una Commissione parlamentare di in-
chiesta sulla Loggia massonica P2 (Ap-
provato dalla Camera dei deputati).
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Elenco dei decreti-legge, scadenti il 29 luglio 1981, attualmente all'esame
della Camera dei deputati

~ Conversione in legge del decreto~legge 28 maggio 1981, n. 247, concernente il bJocco
degli organici delle unità sanitarie locali.

~ Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 248, concernente misure
per contenere il disavanzo di gestione delle unità s'anitarie locali.

~ Conversione in legge del decreto-Iegge 28 maggio 1981, n. 249, concernente assi~
stenza sanitarÌia in forma indiretta, in casi eccezionali.

~ Conversione in legge del decreto~legge 28 maggio 1981, n. 250, concernente parte~
cipazione degli assistiti alla spesa per J'assistenza farmaceutica.

~ Conversione in legge del decreto~legge 28 maggio 1981, n. 252, concernente pre~
stazioni di cura erogate dal Servizio sanitario nazionale.

N.E. ~ Al primo punto dell'ordine del giorno della seduta di giovedì 23 luglio saranno
iscritte le autorizzazioni a procedere di cui ai Documenti IV, nn. 49, 55, 56 e 57.

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calen-
dario sarà distribuito.
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Discussione sulle comunicazioni del Governo

P RES I D E N T E . L'ordine del giorno
reca la discussione sulle comunicazioni del
Governo. La dichiaro aperta.

,È iscritto a parlare il senatore Pozzo. Ne
ha facoltà.

P O Z Z O. Signor Presidente del Senato,
signor Presidente del Consiglio, colleghi se~
natori, prima di entrare nel merito dell'in~
tervento sulle dichiarazioni programmatiche
del nuovo Governo, desidero esprimere la
nostra più commossa partecipazione alla fa-
miglia dell'ingegner Taliercio, ennesima vit~
tima della feroce barbarie delle bande cri~
minali del terrorismo. Questo nuovo, orren-
do delitto pone in rilievo il persistere di una
condizione di intollerabile inerzia dei pubbli-
ci poteri nei confronti della irrecuperabilità
e della perversione dei macellai al servizio
della strategia del terrore. Quindi, senza ag-
giungere altre parole che suonerebbero, co-
me tante altre pronunziate da ogni parte po~
litica in troppe occasioni dolorose, tristissi~
me e mortificanti come questa, come espres-
sioni rituali retoriche, del tutto inutili, il
Mov,imento sociale italiano ritiene che la so~
lidarietà civile, umana, morale verso la fa~
miglia dell'assassinato si debba materializ~
zare da parte deJlo Stato e del Governo col
doveroso ricorso allo stato di emergenza
previsto agli articoli 217 e seguenti del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, adot~
tando tutte le conseguenti misure che, supe-
rato il fallito schema sull'ordine pubblico
dell'ultimo decennio, consentano d~ combat-
tere il terrorismo con mezzi adeguati e riso~
lutivi.

A questo proposito lo Stato, il Governo,
il Parlamento sono chiamati a recepire le
sollecitazioni che sono state sottoscritte da
un milione e 250.000 ,italiani attraverso
una petizione popolare che, pur essendo
stata presentata dalla nostra parte, ha tro-
vato ampie adesioni tra gli italiani senza tes~
sera di partito e in genere iscritti e militan-
ti di tutte le parti politiche. Questo chiedia-
mo, rigettando con sdegno la promozione, a
custodi supremi della pace civile degli ita-

liani, degli assassini brigatisti pentiti, ai
quali sembrano essere rivolte particolari, ec-
cessive, inaudite e incredibili indulgenze
plenarie nelle stesse dichiarazioni program-
matiche del Governo Spadolini, erede del
pensiero di La Mal£a, ben diversamente, su
questo punto, dichiarato nel pieno della vi-
cenda Moro.

Tale nostra posizione sollecita in modo ul-
timativo i poteri dello Stato ad affrontare
finalmente il problema del terrorismo appli~
cando misure proporzionate alla gravità del
pericolo che, per ammissione stessa del Mi~
nistro dell'interno, non è affatto diminui~
to in questi ultimi tempi, ma è destinato ad
aggravarsi. Essa verrà successivamente de~
finita, ribadita col massimo di autorevolez-
za dal nostro presidente, senatore Crollalan-
za, nel corso di questo dibattito e dal segre-
tario nazionale del partito Almirante duran-
te il dibattito alla Camera.

Signor Presidente, prendo la parola questa
volta nel dibattito sulla presentazione del
quarto Governo dall'inizio della legislatura,
quarantunesimo della Repubblica, ma primo
presieduto da un repubblicano, dopo qua~
ranta, credo, presieduti da democristiani,
sentendo su di me tutto il peso della respon-
sabilità di avviare in termini di chiarezza e
puntualità la definizione della posizione del
Movimento sociale italiano~Destra nazionale
rispetto alla portata degli eventi che si muo-
vono in campo politico interno e interna~
zionale.

Sullo sfondo di un'emergenza sociale, eco-
nomica, civile, che può anche trovare riscon-
tro in altri paesi, ma di quella emergenza
morale che nasce da una crisi di fondo tut~
ta ed esclusivamente italiana, tutta nostra,
in quanto investe la sopravvivenza non sol-
tanto dei poteri dello Stato, se esiste ancora
uno Stato, ma la stessa sua capacità di af-
fermare e difendere gli interessi nazionali
sul piano della credibilità in campo inter~
nazionale, noi ci sentiamo caricati della re-
sponsabilità di dare un contenuto di ancora
più attenta e rigorosa razionalità alla nostra
opposizione, il che è qualcosa di ben più
impegnativo di un giudizio critico nei con-
fronti di questo Governo, perchè rivendica
un preciso ruolo storico, morale, politico del~
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la Destra nazionale quale noi intendiamo rap-
presentare, come forza di opposizione e di al-
ternativa, ma anche di civile confronto con
le forze che invece sostengono le continuità
del regime dai comunisti fino ai liberali.

Detto questo, senatore Spadolini, anche
per chiarire la precisa volontà da parte mia
di non cedere alle tante tentazioni che i
modi, i tempi della accelerazione della crisi
di fondo entro la quale si colloca la novità
di un Governo a presidenza laica in Italia
offrono certamente alla facile speculazione
se non alla strumentalizzazione propagan-
distica nel momento di massima caduta di
credibilità, funzionalità delle istituzioni, co-
sì come almeno sono state finora gestite
dai partiti di potere, detto questo, ripeto,
anche per non dover ripercorrere le varie
tappe delle nostre precedenti dichiarazioni
di opposizione ai governi a presidenza de-
mocristiana, la prima domanda che ci ponia-
mo è: dove è la novità, dov'è la svolta e che
cosa vuoI dire in termini politici la formula
«novità nella continuità e continuità nella
novità»? Non è una domanda retorica e non
è nemmeno una domanda preconcetta o po-
lemica: è un interrogativo, anche abbastan-
za drammatico, che parte da alcune consi-
derazioni obiettive intorno alla realtà del
quadro generale nel quale si colloca la pre-
sentazione in Parlamento del Governo pre-
sieduto dal senatore SpadoHI1Ii, considerazio-
ni che non possono evidentemente che parti-
re da un esame dei maggiori eventi che si
muovono sulla scena internazionale.

Il senatore Spadolini, presidente del Con-
siglio nel primo Gabinetto che non sia pre-
sieduto da democristiani in 35 anni, si è
riferito giustamente ai maggiori eventi in-
ternazionali che dominano nella scena mon-
diale. Nel mondo occidentale certamente vi
sono grandi novità in movimento: la svol-
ta a destra americana, la svolta francese a
sinistra; che hanno però in comune tra lo-
ro più di una analogia: 1'« ondata di fon-
do », come taluni autorevoli osservatori poli-
tici hanno rilevato, nel grande elettorato
che avrebbe votato in più larga misura « con-
tro» Carter e Giscard che « per» Reagan e
Mitterrand; una condizione generale di di-
sponibilità nei rispettivi paesi a concedere

una sorta di aperturro di credito, apparente-
mente illimitata, nei confronti dei due nuovi
preSlÌdenti; una sorta di pregiudirziale di atte-
sa, è stato detto, ottimistica anche se cauta al
di là ed al di sopra delle distinzioni di par-
tito, e infine ~ questa è la novità ~ una

rottura degli schemi tradizionali perchè, co-
me Reagan, anche Mitterrand ha ,portato al
potere una coalizione di forze diverse che
in Francia sotto l'etichetta ideologica socia-
lista comprende tutte le componenti stori-
che della sinistra, da quella premarxista del-
l'Ottocento a quella postmarxista degli ul-
timi anni; negli Stati Uniti sono andate al
potere con Reagan diverse componenti della
destra americana, per lo meno quattro o
cinque: quella economico-finanziaria che
certamente non ci entusiasma, quella milita-
re senza dubbio, ma anche quella popolare
e nazionale e quella culturale accentuando
la portata della svolta, la credibilità del con-
senso politico coagulato si intorno alla figu-
ra di Reagan.

Tuttavia, mentre la svolta a destra ameri-
cana ha in sè tutte le caratteristiche di con-
solidamento di una netta I1iJp:resadella lea-
dership a livello internazionale, che piaccia
o no, in campo politico ed economico si so-
stiene autorevolmente ~ non lo diciamo noi,
lo abbiamo letto sui due maggiori quotidia-
ni italiani ~ che la équipe di Mitterrand sem-
bra predestinata ad un rapido deterioramen-
to in conseguenza della vecchiezza del pro-
gramma socialista sbandierato durante la
propaganda elettorale, che poi consiste in
progetti di nazionalizzazione di una decina
di gruppi industriali, di banche e dell'avvio
di una sorta di lot6zzazione del potere a li-
vello economico lungo la linea della catastro-
fica esperienza statali sta del socialismo reale
che produrrà inevitabilmente la degradazio-
ne dell'industria pubblica francese se, come
sostengono gli stessi osservatori, non verrà
prontamente rinnovato l'armamentario del
pensiero ideologico francese.

Dunque, in termini di svolta, di novità ve-
ra nel senso del rinnovamento in meglio, e
non in negativo, dei moduli politici di go-
verno, noi riteniamo che la svolta america-
na rientri in una benefica revisione della po-
litica di gestione anche delle alleanze poli ti-
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c~onomico-strategiche occidentali, in ter-
mini dinamici, stimolanti, ma nello stesso
tempo dialettici, pacifici del prablema prio-
ritario dei rapporti Est-Ovest per gli anni
'80; mentre la nuova realtà della situazio-
ne francese ci sembra avere in sè tutte le
premesse per un ritorno ad una prablema-
tica nettamente superata, fatta per 10 me-
no di ambiguità, di confusione nei rappor-
ti con il comunismo. Il che non vuole affat-
to dire che noi si voglia necessariamente
e irragionevolmente mettere sullo stesso
piano il successo di Mitterrand nel 1981
con il successo delle smistre frontiste
del 1936, perchè le oondizioni storiche
sono diverse e perchè, di conseguenza, il
cambio, la novità di potere in Francia av-
viene senza traumi, senza lacerazioni violen-
te per le forze politiche. Però è un fatto che,
malgrado le sue petizioni declamatorie in
tema di rinnovamentO', Mitterrand ha ripar-
tato indietro di mezzo secolo la Francia nel
momento stesso in cui ha riportato al Go-
verno quattro ministri comunisti malgrado
non ne avesse bisogno, disponendo di una
maggioranza assoluta di 285 seggi su 489.

Ecco, noi condividiamo le preoccupazio-
ni che possono venire dall'esempio francese,
dalle sue suggestioni sulla politica interna
e internazionale italiana, anche se la politica
ufficiale italiana non ha bisogno di esempi
per amoreggiare con i comunisti a livello
interno e a livello internazionale.

Ora la grande stampa occidentale non in-
coraggia confusioni di campo a questo pro-
posito e ha reiteratamente posto in guardia
l'opinione pubblica internazionale sul peri-
colo che il comportamento di Mitterrand
possa, a tempi brevi, provocare nei governi
molto più deboli dell'Italia e della Spagna
il cedimento alle richieste di partecipazio-
ne al potere da parte del Partito comunista.

In questo quadro di apprensioni, di preoc-
cupazioni internazionali, è sintomatico il fat-
to che per la prima volta la ({Pravda» abbia
assunto un atteggiamento possibilista nei
confronti di un Governo italiano nuovo pri-
ma ancora della sua presentazione in Par-
lamento, dando per scontata la possibilità
che il Ministero Spada lini possa rispondere
alle aspettative di mutamento degli italiani.

È un riconoscimento che, per la tribuna dal-
la quale proviene, ha un peso da non sotto-
valutare se contrapposto al crescere dei so-
spetti, delle diffidenze, delle prese di distan-
za di taluni nostri alleati occidentali dal-
le avventure e dalla politica estera del Go-
verno italiano. C'è, per esempio, in campo
occidentale esplicita, crescente riserva verso
l'Italia fino ad attuare una palese esclusio-
ne del Governo di Roma da consultazioni
di un certo impegno sul piano economico,
politico e strategico. Siamo stati esclusi a
suo tempo dal cosiddetto direttorio della
NATO, nel febbraio scorso, quando per la
prima volta gli istituti paragovernativi per
le relazioni internazionali di Stati Uniti,
Gran Bretagna, Francia e Germania federale
si sono riuniti per elaborare un progetto
comune sulla materia ({ Sicurezza occiden-
tale -nuove dimensioni, nuovi compiti ». Sia-
mo stati successivamente esclusi dagli in-
contri di vertice dei governi occidentali sui
maggiori problemi economici. Siamo in ef-
fetti stati esclusi dal vertice dei ministri de-
gli esteri a Londra per l'Afghanistan della
scorsa settimana, anche se poi il Ministro
degli esteri di Gran Bretagna questa notte
di passaggio all'aeroporto di Roma ha rite-
nuto doveroso avere un colloquio, a nostro
giudizio abbastanza tardivo e abbastanza af-
frettato, sulla questione.

E allora, in risposta a questo crescente no-
stro isolamentO' nel mondo occidentale, qual
è il fatto nuovo, la ({ navità nella cantinuità »

che il Governo da lei presieduto, senatore
Spadolini, introduce nella politica estera ita-
liana, fatta di tutte quelle tante ambiguità
ed avventure estremamente pericalO'se che
abbiamO' tante vO'lte denunciata qui in Sena-
to? L'ultima in ordine cronologico delle av-
venture internazionali è quella iniziata re-
centemente con l'impegno, assunto nei con-
fronti del sanguinario Governo di Addis Abe-
ba, di aiuti economici e prestiti per un
valore complessivo di 100 milioni di dollari,
impegno assunto e definito in occasione del-
la recente visita del Ministro degli esteri in
Etiopia, e tutto ciò nello stesso momento in
cui la nuova amministraziO'ne americana de-
cideva di rivedere, nel complesso, le posizio-
ni in Africa per dare una risposta alla pene-



Senato della Repubblica ~ 15236 ~ VIII Legislatura

7 LUGLIO1981285a SFDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

trazione sovietica nel quadro di una iniziati~
va in Angola, Sud Africa, Mozambico, Guinea
ed Etiopia, decidendo un'assistenza militare
alla Somalia proprio per aiutarla a difender-
si dall'aggressione del colonnello Menghistu.
Questo è un tipo di scelta in antagonismo
con gli alleati per la quale non possiamo che
chiedere ulteriori chiarimenti. Abbiamo pre~
sentato un'interpellanza, in proposito, che
si aggiunge alle tante interpellanze presen-
tate per denunciare la gravità di tali impe-
gni, delle possibili occulte contropartite che
poi portano alla svendita evidente della no-
stra cosiddetta «tradizionale politica atlan-
tica», compiuta ai danni degli interessi na~
zionali, della sicurezza interna e di quella
internazionale; svendita, disimpegno che
alla fine determinano ovviamente il declas-
samento dell'Italia ad alleato di serie B dal
quale derivano il nostro isolamento e il no-
stro discredito internazionale.

La Comunità europea dal canto suo guar~
da con forte preoccupazione all'Italia, e per
la prima volta si spinge ad indicare le cifre
di un bilancio nazionale che devono essere
rispettate per garantire un grado sufficien-
te di stabil:ità e a rivolgere un severo ammo-
nimento al Governo italiano per scongiura-
re ripercussioni sul finanziamento e la sta-
bilità del sistema monetario europeo da par-
te del nostro processo inflattivo sempre più
accelerato e del nostro deficit pubblico.
L'Italia viene già considerata come un paese
portatore di guasti e di impoverimento eco-
nomico nell'ambito dello stesso sistema di
cui fa parte. Ma dei tanti problemi sul tap-
peto che fanno da sfondo allarmante alla
crisi dirompente delle nostre relazioni inter-
nazionali, il più grave ed urgente è quello dei
sinistri rapporti con la Libia di Gheddafi che
pesano in termini di pericolo incombente
per la sicurezza interna, di pericoli per la in-
columità e la libertà degli italiani residenti
in Libia e di minacce alla nostra stessa so-
vranità e indipendenza nazionale.

Su questo punto, senatore Spadolini, le
chiediamo ~ e qui davvero senza ombra di
intenzioni polemiche ~ quali sono le novi~
tà ed i chiari menti che ella intende intro~
durre nel programma del Governo da lei
presieduto circa la necessità di ridimensio~

nare con immediatezza di provvedimenti gli
affari o meglio i traffici intollerabiH che il
Governo italiano, invece, ha sinora coperto,
favorito in materia di fornitura di armamen-
ti pesanti e strategici alla Libia e di investi-
menti in Italia da parte del regime di Ghed-
dafi. Le domandiamo: quali sono le novità
con la Libia, visto che il Partito repubblicano
aveva fatto ufficialmente sapere che non gra-
diva una visita del dittatore Gheddafi e che
considerava il regime di Tripoli palesemente
come il motore di un'azione destabilizzan-
te in Africa, circostanza che 10 candida al
ruolo di grande protettore di ogni manovra
eversiva nel Mediterraneo? In termini più
crudi: il Partito repubblicano, da lei diret-
to, secondo quanto pubblicato dalla stampa
alla fine del gennaio di questo anno, consi~
dera seriamente il sospetto che la Libia sia,
se non la centrale, almeno la retrovia del
terrorismo italiano. Questo almeno abbiamo
letto sulla grande stampa italiana e di ri-
flesso internazionale.

A proposito ed in considerazione di tali
premesse, credo che il Presidente del Con-
siglio, d'intesa con il Ministro degli esteri,
non abbia nessuna difficoltà a chiarire sul
serio i rapporti ufficiali con la Ubia di Ghed-
dafi con riferimento agli interrogativi posti
dal nostro Gruppo in un'interpellanza che
in alcuni punti essenziali devo riproporre al-
l'attenzione del Governo e del Senato, ag-
giungendovi un riferimento alla trattativa in
atto tra una finanziaria, rappresentata dal-
l'ex governatore della banca centrale di Tri-
poli, e la Maraldi, un'azienda che opera nel
campo della meccanica, della siderurgia, del
settore saccarifero; 22 miliardi subito, per
cancellare le ipoteche, 200 entro i prossimi
mesi: questi i termini dell'accordo attra-
verso il quale la Maraldi dovrebbe passare
in mano libica.

Nel nostro documento, del quale, certa-
mente, signor Presidente, le risparmio la
lettura se non per taluni punti essenziali di
estrema attualità riferiti al problema della
Libia, noi sostenevamo che la ripresa della
pressione del terrorismo in Italia si colloca
al centro di un processo di balcanizzazione
che può anche trovare occasionali diversi-
ficazioni e articolazioni e che, quanto alle
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motivazioni inconfessabili, sicuramente com~
prende le selvagge faide interne del potere,
scatenate per le lottizzazioni di palazzo, men-
tre di fatto consegna l'Italia alla strategia
del sistema comunista nella caduta verticale
di ogni residua capacità reattiva della classe
politica di potere.

Ciò premesso chiedemmo e chiediamo se
non si ritenga urgente, anche come atto do-
vuto al Senato della Repubblica, riferire e
chiarire la posizione, le iniziative del Gover-
no circa avvenimenti che sono al centro del
dibattito internazionale e più precisamente:
1) i ripetuti discorsi pubblici del Presidente
della Repubblica sulle trame internazionali
che avrebbero per obiettivo il crollo poli-
tico, sociale ed economico del nostro paese,
in vista di un salto di campo strategico;
2) i legami economici privilegiati con la Li-
bia ed altri paesi del sistema socialista che
condizionano la tutela degli interessi poli~
tici nazionali e compromettono la sicurezza
interna, collocando tra l'altro l'Italia in una
incoerente orbita politica fortemente sospet-
ta agli occhi degli alleati occidentali; 3) il
peso, il costo politico degli ingenti volumi
di esportazione di materiale bellico, arma-
mento militare pesante, mezzi aerei da com~
battimento, munizionamento e traffici av-
venturistici non coperti da segreto militare
o da segreto di Stato ed intensificati in par-
ticolare con la Libia al centro del cui ter-
ritorio è in via di ultimazione la costruzione
di micidiali basi missilistiche di produzione
sovietica rivolte anche, se non in particolare,
contro l'Europa meridionale; 4) la natura
delle contropartite poHtiche -ed economiche,
pubbliche e private, che obbligano l'Italia
a privilegiare i rapporti con il dittatore Ghed~
dafi a spese dell'amicizia con i paesi e po-
poli amici ed alleati del sistema occidenta~
le; 5) la conoscenza degli aspetti politici e
finanziari delle missioni del ministro Man-
ca a Tripoli Cenon aggiungo nulla a propo-
sito delle avventure del ministro Manca, an-
che se, in questo momento, potrei aggiun~
gere qualcosa a proposito di Manca e della
P2 e sugli interrogativi che possono nascere
sugli accordi che questi ha firmato a Tripoli
anche di recente a nome del Governo ita-

liano: quindi è evidente l'urgenza di appro-
fondire e chiarire tutte le responsabilità per-
sonali, di gruppo, di partito intorno alla
questione morale e più precisamente del-
la P2 estesa a livello di affari mternazio-
nali, di partite e di contropartite, di pe-
trolio e di altre fonti energetiche contro
armi, in base a una fitta rete di ricatti;
una massa di traffici illeciti di cui lo scan.
dalo della P2 è soltanto la parte emergente
di un immenso iceberg sommerso); 6) la ne-
cessità di riprendere in esame con tutto il
rigore e la serietà necessari il problema, da
porsi anche alla luce della conoscenza, del-
l'approfondimento, dell'accertamento giudi-
ziario della più colossale delle evasioni fi-
scali: quella delle tangenti ai partiti per
traffici internazionali, e più precisamente
delle tangenti del Partito comunista italia-
no per gli affari trattati con i paesi del si-
stema socialista dell'Est europeo, del Me-
dio Oriente e dell'Asia.

Sto cercando di accorciare questo mio in-
tervento perchè mi accorgo di avere oltre-
passato i limiti di tempo che, doverosa-
mente, mi ero posto per rispetto delle di-
chiarazioni che ognuno di noi del Gruppo
del Movimento sociale italiano-Destra na-
zionale intende fare nei confronti del pro-
gramma del nuovo Governo. Mi avvio per-
tanto alla conclusione, non senza un senso
di disappunto e non senza la piena consa-
pevolezza di non essere riuscito che a trat-
teggiare solo in parte i tanti problemi le-
gati alle responsabilità di Governo nel
quadro della politica internazionale. Nel-
la dichiarazione con la quale avevamo pro-
nosticato, all'atto della sua presentazione, la
estrema debolezza e precarietà del Ministero
Forlani., noi di questo Gruppo sostenemmo
allora che il gioco del massacro fra i condo-
mini del Palazzo nascondeva un torbido gio-
co di affari che si ripete all'infinito, ogni
volta con una vittima illustre da far dimen-
ticare alla svelta, ogni volta con un grotte-
sco minuetto liturgico di alleati vecchi e
nuovi che vanno e vengono con l'annuncio di
formule miracolistiche.

Ora la definizione della precarietà del Mi-
nistero Spadolini la lasciamo agli osserva-



VIII LegislaturaSenato della Repubblica ~ 15238 ~

285a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 7 LUGLIO 1981

tori politici, ai rappresentanti delle parti po~
litiche, che disputano sulla durata, sulla fun~
zionalità, sulla credibilità del primo Mini~
stero laico. È davvero un Governo di novi~
tà? È un Governo di tregua, di tregua at~
tiva, come è stato subito precisato dai più
solerti sostenitori televisivi d'ufficio? È un
Governo di ponte balneare? È un Governo
di seria riconsiderazione politica dei no~
stri rapporti interni ed internazionali o ad-
dirittura può essere un Governo di legisla~
tura come vorrebbero i liberali? Noi non
lo sappiamo; non credo che sia serio fare
previsioni e credo francamente che le pre~
visioni riferite a tempi medio~lunghi non le
possa formulare neppure lei, senatore Spa-
dolini.

Forse noi non abbiamo ben capito (e que~
sto resta un nostro interrogativo irrisolto)
se esiste davvero qualche concreta novità
rispetto ai precedenti governi, ma una cosa
è certa: che il Governo Spadolini ha pochis-
simo tempo a disposizione per convincere
gli italiani che sono state loro restituite la
perduta certezza nel diritto, la fiducia nel~
l'avvenire per le più giovani generazioni, la
ripresa del clima necessario perchè si lavo-
ri, si produca, si studi e si viva in Italia
avendo la sicurezza che la legge è tornata
uguale per tutti, che la vita umana è sacra e
che parimenti intangibile è la libertà nella
sua accezione più alta e più ampia, che è,
sì, .la libertà del singolo cittadino, ma in un
quadro di libertà, sovranità e indipendenza
della nazione.

Non sembri estemporaneo, e non pertinen-
te, il fatto che io chiuda l'intervento con un
fermo richiamo all' attenzione di questo Go~
verno per le condizioni drammatiche in cui
versano taluni giovani detenuti politici di
destra, ingiustamente trattenuti in carcere
benchè comprovatamente estranei ad ogni
possibile incriminazione. Per loro, senatore
Spadolini, non esiste luce di libertà o di
indulgenza perchè non sono e non posso-
no mai diventare dei penti ti, perchè non
sanno tra l'altro ciò di cui si dovrebbero
pentire se non di essere contestatori sem~
pre più convinti e legittimati di questo si~
sterna e dei suoi metodi repressivi.

Non parlo ovviamente di manutengoli del
terrorismo, per i quali abbiamo sostenuto e
ripetiamo che, in presenza di responsabilità
penali gravi ed accertate, vanno puniti esem~
plarmente: ma hanno ben diritto alla li-
bertà e alla vita giovani di destra arre~
stati, perseguitati e poi dimenticati nelle car~
ceri in conseguenza di grandi manovre poli~
tico-giudiziarie e di montature concepite stru~
mentalmente come bassi servizi a questa o
quella forza politica da parte di questa o
quella corrente di magistrati politicizzati.
Quindi mi sento ancora una volta in dovere
di citare per tutti il caso del ventenne Ales~
sandro Pucci, gettato nel profondo del poz~
zo buio e vischioso della persecuzione giu~
diziaria e laggiù dimenticato da quasi un
anno, essendo risultata, come per molti al~
tri arrestati per la strage di Bologna, la sua
totale estraneità.

Ridotto alle condizioni di larva umana, sot~
toposto alla caparbia di misure restrittive
che lo hanno distrutto moralmente e fisica-
mente, fino al punto di essere finalmente
accolto in un ospedale, quando già si pro~
filava imminente la fine, oggi quel ragazzo
muore un poco ogni giorno sperando sol-
tanto che la fine sopravvenga al più presto,
per restituirgli almeno la pace, dopo aver
così a lungo sofferto per l'ottusità, il creti~
nismo, l'ingiustizia di questo tipo di repres~
sione.

C'è da chiedersi, conoscendo il caso, per~
chè mai lo Stato italiano si voglia gravare
di una responsabilità così atroce nel rifiu~
tare ciò che a molti altri detenuti è stato
concesso: la libertà provvisoria, per riaffi~
darlo (adesso che è soltanto una larva
in attesa di spegnersi) alla famiglia, se per
caso si è ancora in tempo. Dico infatti que~
ste cose a testimonianza diretta e personale
dell'agonia di un ventenne, agonia che ho
denunciato già in quest'Aula e che ho voluto
intenzionalmente ricordare in un'occasione
così solenne. Nell'agonia di questo ragazzo,
abbandonato alla disperazione in una sini~
stra scelta di morte fatta da qualche insi-
gne e perverso inquisitore, c'è la raffigu-
razione di una tragedia che crediamo debba
oltrepassare i limiti dei nostri sentimenti
di rappresentanti e militanti di destra: c'è



VIII Legislatura~ 15239 ~

7 LUGLIO 1981

Senato della Repubblica

285a SEDUTA (pomerid.)
===::o

ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFreo

il richiamo terribile alla tragedia emblema~
tica di Vermicino, quando sotto gli occhi
di tutti gli italiani l'inefficienza dei poteri
dello Stato, la superficialità, la irresponsa-
bilità lasciarono maturare una tragedia in~
credibile, inspiegabile, che si poteva e che
si doveva evitare.

È intorno a tragedie come queste che
crolla la credibilità morale, la rispettabilità
umana e civile di una classe politica di po-
tere, crolla ogni senso residuo di affida-
mento per la soluzione di problemi più gran-
di, di scelte più vaste e solenni, come que-
sta che noi compiamo in quest' Aula, in
questo momento, ma non per questo più
importanti di quella di dare alle nuove ge-
nerazioni la speranza ~ almeno ~ di ve-

dere cambiare le cose in Italia, di vederle
cambiate in meglio, con giustizia e con ri-
spetto per la condizione umana di tutti.

È anche per questi motivi, signor Pre-
sidente del Consiglio, che noi sentiamo che
restare all'opposizione costituisce per noi
una scelta di libertà e di dignità che, in fon-
do, ci alleggerisce l'animo e ci incoraggia a
lottare da questi banchi con ancora mag-
giore impegno morale e civile, nel momento
stesso in cui prendiamo coscienza che il pri-
mo Governo laico non è, per sua natura,
struttura e volontà politica, destinato a
cambiare proprio niente in Italia. (Vivi ap-
plausi dall'estrema destra. Congratulazioni).

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

V A L I A N I . Il Governo che il senatore
SpadoHni ha presentato oggi in questa Aula
è costretto ad accollarsi una pesantissima
eredità. Il Presidente del Consiglio ha par~
lato giustamente di una quadruplice emer-
genza costituita dall'inflazione, dalla corrut-
tela, che ha al primo posto il caso della
loggia P2, ma non si esaurisce in essa, dal
terrorismo e dalla crisi internazionale.

Sono mali strettamente legati: l'inflazio-
ne alimenta la corruttela e il terrorismo, la
corruttela alimenta l'inflazione e anche il
terrorismo, la crisi internazionale agisce nel-
lo stesso senso ed è a sua volta acuita dall'in-
flazione e dal terrorismo. E' un groviglio di

nodi che non si vede come possano essere
tagliati da un colpo di spada, a meno che
esso non decapiti la democrazia medesima. I
mali che travagliano le dittature sono però
molto peggiori.

Quei nodi vanno dunque sciolti con tena~
cia. Nell' esposizione del presidente Spadoli~
ni ho molto apprezzato la tenacia e la pa~
zienza con cui si è soffermato sui minuti
problemi da risolvere. Bisogna tuttavia evi~
tare che non si faccia poi in tempo a risol-
verli prima che sopraggiunga una dramma-
tica resa dei conti.

L'elevatezza dei consumi, soprattutto in-
dividuali, il benessere apparente, col soste-
gno della domanda globale effettiva, nascon~
dono in parte la causa prima dell'inflazio~
ne: il fatto che viviamo al di sopra delle
risorse che produciamo.

Le inflazioni passate erano dovute a po~
vertà; l'inflazione attuale è dovuta a una
prosperità che non stimola la volontà di pa~
garla con maggior lavoro e produttività o
ridurla con un pochino ~ forse basterebbe
un pochino ~ di austerità collettiva. Il ri~
sultato, se non si cambia rotta, rischia di
essere ugualmente disastroso. Cambiare rot-
ta è un imperativo che ricorre periodica-
mente nella vita delle nazioni. Qual è la spe~
cifkità italiana? Dobbiamo porci la doman-
da per capire in che senso l'arrivo di Spa-
do lini, uomo di cultura storica e di tradizio-
ni laiche, alla testa del Governo può rap~
presentare forse un mutamento di rotta.

Le istituzioni parlamentari sono nate in
Piemonte, il Governo parlamentare si è svi-
luppato in Italia nelle condizioni di una
fortezza assediata dai neri e dai rossi, dalla
reazione, clericale o senza aggettivi, e dalla
rivo luzione. Il pericolo poteva essere ~ e
sovente fu ~ esagerato. Basti pensare che
fra i pericolosi neri venivano annoverati i
fondatori della Democrazia cristiana e fra
i pericolosi rossi i fonda tori dei partiti re-
pubblicano e socialista. Ma non dobbiamo
ridicolizzare i nostri predecessori; dobbia~
mo comprenderli per non ripeterne gli er~
rori e per recuperare i loro lati positivi. L'av-
vento al Governo della sinistra nel 1876 fu
un primo tentativo di uscire dalla fortezza
assediata. Il tentativo non riuscì né con De~
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pretis, che ripiegò sul trasformisIFlo, né con
Crispi che, dopo aver fustigato il trasformi~
sma, rese molto più assediata la fortezza;
riuscì all'alba del nostro secolo con Zanar-
delli e Giolitti.

Le critiche che uno dei miei grandi mae-
stri, Salvemini, muoveva a Giolitti sono sta-
te convalidate daJla più recente storiogra-
fia, ma resta il fatto che Giolitti fece uscire
le istituzioni parlamentari e il Governo li-
berale dalla fortezza assediata e diede ini-
zio ad un periodo di fecondo progresso
democratico, politico e sociale, oltre che
economico. Era stato aiutato dal supera-
mento della crisi morale esplosa nello scan-
dalo di un istituto di emissione, la Banca
romana, e della parallela crisi economico-fi-
nanziaria, con il collasso di tutti gli istituti
di credito privati che avevano travolto nel
1893 il suo primo Governo. Era stato aiu~
tato dalla severa politica finanziaria del suo
dotto rivale, Sonnino, che aveva imposto sa-
crifici a tutti pur nel mezzo dell'insensata
impresa coloniale africana; era stato aiuta-
to dallo spostamento a sinistra del paese
neJ]e elezioni del 1900, ma insomma dalla
fortezza assediata Giolitti seppe uscire. Gli
strumenti di cui Giolitti si valse si muove-
vano su due piani: il ripristino dell'impar-
zialità dello Stato, al quale si dedicò, vole-
va dire altresì ripristino della sua autorità
liberamente consentita che gli scandali fi-
nanziari, la sconfitta in Africa, gli stati d'as-
sedio, il parteggiare delle autorità statali
per la più ricca, la più forte delle classi
sociali in lizza avevano minacciato di di-
sgregare. Il suo indirizzo era volto alla col-
laborazione con le sinistre democratiche,
socialisti, repubblicani, radicali. Soprattut-
to si volgeva ai primi che furono, con Tu-
rati e Treves alla loro guida, gli interlocu-
tori principali.

«C'è sull'altra riva un uomo che ci ha
capiti» esclamò Claudio Treves nel 1899. Li
aveva capiti perché si presentavano senza
secondi fini. Non so ~ ma credo di sì ~

se il senatore Malagodi abbia fatto in tempo
a conoscere Giolitti, amico di suo padre.
Io ebbi la fortuna nel 1926, appena dicias-
settenne, di conoscere Turati e Treves, uo-
mini ammirevoli, interamente devoti alla

dem0crazia italiana e al movimento operaio,
ançorché non allenati alla durezza della lotta
senza quartiere che il fascismo imponeva.
Le qualità e i difetti degli uomini contano in
politica come nel resto. Contarono con Gio-
litti: con la guerra libica egli stesso fece
ritornare l'Italia nella fortezza assediata dal-
la quale dieci anni prima l'aveva fatta uscire.

La prima guerra mondiale, ancorché vin-
ta, aggravò la chiusura. Il 1919 avrebbe po-
tuto rappresentare con Nitti, che la deside-
rava, l'apertura. Il tentativo fallì; Nitti, in-
signe studioso, non aveva le doti pratiche,
la capacità di comando di Giolitti. Ma il
tentativo fallì anche con il ritorno di Gio-
litti nel Governo nel 1920.

Dopo il ventennio fascista, che alla for-
tezza assediata, portata alla esasperazione,
alternò la propaganda di regime tra le mas-
se in una situazione di monopolio della
parola scritta e stampata e dell'immagine,
dopo la guerra sbagliata in cui l'Italia fu
gettata, dopo il riscatto costituito dalla Re-
sistenza, i governi di Bonumi e soprattutto
quello di Parri cercarono di riprendere e di
portare avanti una apertura. Anch' essi, co-
me già Nitti, paradossalmente messosi a cri-
ticare Parri, non riuscirono perché lo Sta-
to con la guerra perduta e le occupazioni
straniere si era troppo indebolito e la ri~
costruzione della sua autorità tardava. Riu-
scì De Gasperi che diede la precedenza alla
restaurazione dell'autorità dello Stato, ma
con il ritorno nella fortezza assediata a se-
guito della divisione del mondo in zone di
influenza e della guerra fredda. Il centro~
sinistra, nel pensiero di La Malfa e di Nenni,
ed anche di Fanfani e di Moro, avrebbe do-
vuto segnare la definitiva uscita dalla for~
'tezza assediata. Così accadde, ma solo a me-
tà. Il movimento operaio che con Turati
nel 1900 era unito, mentre già nel 1912 ed
ancor più nel 1920 sconfessava lo stesso Tu-
rati, costringendolo a pronunciare a titolo
personale uno dei suoi migliori discorsi par-
lamentari ~ e quanti bei discorsi parlamen-
tari aveva pronunciato ~ di appoggio al ri-
torno di Giolitti, e che quasi unito fu nella
aberrante esaltazione di Stalin tra il 1948
e il 1953, nei due decenni del 1960-70 era di
nuovo diviso, con la sua maggioranza fuori
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dello sforzo riformatore, fino al troppo bre-
ve esperimento di solidarietà nazionale. Ma
anche questa non fu l'unica causa dell'insuc-
cesso. Mancò la buona amministrazione,
mancò la consapevolezza che le esigenze di
progresso della società possono dare risul-
tati durevoli solo se mediati dalla autorità
dello Stato.

La demolizione di questa autorità distrug-
ge anche la funzionalità della pubblica am-
ministrazione. Tale è la situazione odierna.
Siamo fuori della fortezza assediata, ma
senza essere approdati in un terreno fertile,
avendo anzi imboccato una strada in di-
scesa, avviata verso il precipizio. Tornare in
pianura, senza tornare nella fortezza asse-
diata, dovrà essere il compito del Governo
presieduto da Spadolini. Nessuno più dei so-
cialisti, naturalmente assenti come di so-
lito H'

C I P E L L I N I . Ci sono io.

V A L I A N I . Uno c'è allora. Dicevo
che nessuno più dei socialisti, che finalmen-
te rivendicano di nuovo Turati, dovrebbe
rendersene conto per regolarsi di conse-
guenza. Anche i comunisti dovrebbero ri-
cordarsi di Treves, che per quanto riformi-
sta si diceva ed era marxista, e della sua
esclamazione del 1899.

Quanto alla Democrazia cristiana, non do-
vrebbe aver dimenticato che ~ lo ha dimo-
strato Spadolini nei suoi scritti storici ~ le
sue vere fortune cominciarono quando in età
giolittiana i suoi precursori furono messi
in condizioni di non dover più considerare
lo Stato come una fortezza nemica da cin-
gere d'assedio.

I paragoni storici zoppicano sempre. Gli
uomini non sono più quelli e i tempi sono
irrimediabilmente cambiati. Nessun Sonni-
no ha ancora debellato la finanza allegra, la
amministrazione pubblica è a pezzi come
non era mai stata neppure lontanamente.
Dov'è il grande amministratore che Giolit-
ti fu? Speriamo che la situazione interna-
zionale non sia così grave come quelle che ci
portarono a due guerre mondiali. Dobbiamo
contribuire a qualsiasi negoziato possa al-
leviarla, ma sentiamo il peso del gigantesco

riarmo della potenza che è la rivale del bloc-
co di cui l'Italia fa parte.

Gli uomini non sono più quelli ma hanno
pur sempre cervello e volontà e a Spadolini
non mancano nè l'uno nè l'altro; tutto
dipende dagli appoggi che troverà nel Go-
verno stesso, nel Parlamento, nel paese, fra
le forze sociali e nella pubblica opinione.
Egli stesso dovrebbe rivolgersi più frequen-
temente a questa, tramite la televisione.

E' urgente dare priorità a tutto quello
che può restituire forza, autorità, efficienza
allo Stato democratico repubblicano; senza
di ciò le pressioni sociali, lungi dal portar-
ci nel regno dell'immaginazione al potere, ci
porteranno a nuove involuzioni che saran-
no reazionarie anche se mascherate, come
già è accaduto in Italia ed altrove, da ban-
diere rivoluzionarie. Questo criterio di prio-
rità dovrebbe, a mio modesto avviso, presie-
dere alla attuazione del programma di Go-
verno: inflazione, corruttela, terrorismo, cri-
si internazionale.

Inflazione. Più di otto anni fa, nell'aprile
del 1973, scrissi una lunga lettera, a segui-
to di una polemica giornalistica, all'attuale
Ministro del tesoro, senatore professore An-
dreatta, per fare la previsione che qualsiasi
cosa fosse stata fatta per far progredire l'eco-
nomia italiana avrebbe soltanto acuito !'in-
flazione, se prima non veniva fermata que-
sta; e l'acuirsi dell'inflazione avrebbe fru-
strato tutte le riforme, tutti gli investimenti
pubblici che fossero stati fatti. Questo si è
verificato e non poteva non verificarsi per-
ché l'economia moderna è fondata su Sta-
ti che sono in grado di dare credibilità alla
loro moneta. Non dico di sopravvalutarla,
dico anzi di non aver paura di ogni svaluta-
zione, come ebbero paura gli uomini degli
anni di deflazione, della fine degli anni '20
e dell'inizio dei '30, a nome dei quali un mi-
nistro laburista, operaio sindacalista, nell'In-
ghilterra travolta dalla crisi economica e
finanziaria del '31 disse poi: «se ci aveste
spiegato prima che potevamo anche cam-
biare la parità della sterlina ». Non soprav-
valutare la moneta, non deflazionare l'eco-
nomia per sopravvaJutare la moneta, ma sal-
vare una soddisfacente stabilità, capacità di
acquisto alla moneta, senza di che tutti gli
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stanziamenti per riforme, per investimenti)
pubblici saranno delle cattedrali nel deserto, '

I
delle opere cominciate e lasciate a metà, for-
se neppure cominciate perché i costi gonfian-
dosi frustreranno ogni disegno, rendendo
insufficiente ogni stanziamento. Non nell'in-
teresse di un °altra classe sociale, non nell'in-
teresse di questo o quel governo, nel loro
stesso interesse le organizzazioni sindacali, la
cui potenza contrattuale è data dalla man-
canza di una disoccupazione di massa qual è
quella che l'esplosione finale dell'inflazione
produce, dovrebbero contribuire al debel-
lamento dell'inflazione senza pensare che
il Governo possegga una qualsiasi bacchet-
ta magica per fermarla. La possono fermare
soltanto i governi e le forze sociali, rientran-
do nelle compatibilità della finanza pubbli-
ca, dando forza allo Stato per attuare il suo
programma di stabilizzare le spese. Devono
farlo tutte le forze della nazione, tutti i con-
tribuenti, tutti quelli che producono e che
hanno una forza di pressione economica.

La corruzione. Qui i compiti dello Stato
sono tutti insieme più facili e più diffi-
cili: più facili perchè non ha bisogno del
consenso di nessuno per agire, più diffici-
li perchè la corruzione si è infiltrata nei
gangli stessi, negli apparati stessi più de-
licati dello Stato con la P2 e non soltanto
con la P2.

Ogni tentativo, in queste condizioni, di
cambiare le strutture generali della giusti-
zia a mio avviso sarebbe un gravissimo er-
rore. Tutte le riforme possono essere legit-
time, ma frutti buoni ne danno solo se ef-
fettuate nei tempi giusti. Quando la magi-
stratura è finalmente sulle tracce di una
cospirazione, quale quella della P2, non sap-
piamo in che misure eversiva ma sicuramen-
te gravissima, e ci sono dei sospetti di un
filo che collega le uccisioni di Ambrosoli, di
Pecorelli, del commissario Giuliano e alcuni
suicidi misteriosi, quando la situazione è co-
sì incancrenita e quando la magistratura ha
cominciato a far luce su tutto questo, bi-
sogna lasciarla operare liberamente senza
affrettare delle riforme che per ora avrebbe-
ro solo l'effetto di indebolirla, e di indebolir-
la proprio lì dove ha cominciato a vedere
chiaro, nelle procure, nei pubblici ministeri.

Io proporrei di rimandare a più tardi tutte
le riforme in questo senso, da quelle che sono
state proposte recentemente a quelle altre
che sono implicite nel nuovo codice di pro-
cedura penale. Se non vogliamo insabbiare
tutto quello che la magistratura ha comin-
ciato a scoprire, lasciamola procedere; pro-
cediamo anche noi, se così desideriamo, pa-
rallelamente, senza interferire nell'operato
dei giudici, con una Commissione parlamen-
tare d'inchiesta.

Terrorismo. Qui sì, un inasprimento di leg-
gi e di procedure sarebbe urgente. Il terro-
rismo non è stato ancora estirpato anche
perché gli si è permesso di costituirsi dei
santuari nelle carceri e tra quelli che esco-
no periodicamente dalle carceri. Può darsi
che nelle carceri ci sia qualche innocente.
Dirò la mia esperienza. Nel 1928 mi trovavo
nel sotterraneo del vecchio carcere del Car-
mine a Napoli in transito verso !'isola di
Panza: ero fra centinaia di mafiosi. Erava-
mo in tanti che non ci toglievano neanche
le cravatte, le cinture e i lacci delle scarpe
perché ne mancavano il tempo e lo spazio;
trovavamo che le cimici, il mattino (beninte-
so eravamo coricati sulla terra nuda), li ave-
vano portati a 50 centimetri di distanza.
Era pieno di mafiosi quel carcere, e si diceva-
no tutti innocenti. Li ho ritrovati quattro an-
ni dopo nel penitenziario di Lucca, già con-
dannati. Raccontavano i delitti, magari risa-
lenti a dieci o quindici anni prima, al limite
della prescrizione, che avevano commesso; li
raccontavano con tutti i dettaglio Natural-
mente anche fra loro, fra quelli del carcere
del Carmine di Napoli, ci potevano essere de-
gli innocenti. Anche oggi ci possono essere
degli innocenti nelle carceri. Sicuramente ci
sono dei detenuti che andrebbero difesi da-
gli assassini di professione che li tiranneg-
giano, li bastonano, li uccidono: questo sa-
rebbe urgentissimo. Ma le carceri sono di-
ventate, per incuria, disattenzione di coloro
che avrebbero dovuto pensarci, provvede-
re, dei luoghi di intensificazione, di mol-
tiplicazione delle associazioni a delinquere,
in particolare di quelle terroristiche ed an-
che di quelle mafia se o camorristiche.

Neanche il regolamento viene applicato,
se esiste ancora, negli articoli che preve-
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dono punizioni a chi minaccia di commet-
tere nuovi delitti. Anche dalle aule dei tri-
bunali possono minacciare nuovi omicidi
e non solo genericamente ma rivolti ai pen-
titi, ai giudici e via dicendo. Quando escono
per la troppo breve decorrenza (troppo bre-
ve nel loro caso; può essere troppo lunga in
altri casi, ma troppo breve nei casi dei ter-
roristi) dei termini di custodia preventiva,
li ritroviamo alla testa o nelle file di nuove
bande armate. Scalzone, Panzieri, ricercati
adesso dalla questura di Roma per orga-
nizzazioni terroristiche, in combutta fra l'al-
tro, almeno nel traffico d'armi mediorien-
tale, con l'estrema neofascista, erano dete-
nuti e tanti altri ~ ogni mese, ogni setti-
mana ~ ne escono e tornano nel partito
armato. Senzani era in prigione; Fenzi fu
assolto, adesso è di nuovo in prigione.

È mai possibile mettere termine al ter-
rorismo se esso ha nelle carceri stesse i suoi
luoghi di riorganizzazione? Se gode di impu-
nità praticamente, anche se teoricamente le
pene sarebbero severissime? Esso può di
nuovo reclutare tra i giovani, ai quali porge
la bandiera della rivoluzione, non già perchè
le condizioni siano tali, di tale miseria e di
oppressione in Italia da giustificare una qual-
siasi rivoluzione, ma semplicemente perchè
può vantarsi di essere perseguitato, ma non
realmente stroncato, come accadde ai mo-
vimenti rivoluzionari che venivano persegui-
tati, ma non realmente stroncati, in quanto
le idee di quei movimenti rivoluzionari pe-
netravano tra coloro stessi che li reprime-
vano: le idee della rivoluzione liberale, poi
democratica socialista russa, penetrarono ne-
gli alti strati della società (tutta la letteratu-
ra russa ne è l'espressione); così era accaduto
già prima della rivoluzione francese, così è
accaduto anche sotto il fascismo: quanti, dai
littorali, uscirono antifascisti? Ma non è giu-
sto che così accada in democrazia, perchè
in democrazia la classe politica, lo Stato
non hanno motivo di sentirsi quasi colpe-
voli di fronte ai terroristi che in realtà non
una rivoluzione vogliono, ma una nuova dit-
tatura. Anche le rivoluzioni possono essere
e sono quasi sempre indotte, costrette a
mettere una dittatura, ma qui, oggi, la ditta-

tura precede, con i suoi strumenti di azione,
con l'assassinio, qualsiasi esigenza rivolu-
zionaria che venga dal basso. È un movi-
mento che non viene dal basso, che sorge
dall'alto e strumentalizza in basso.

Guardate l'assassinio dell'altro ieri che
scimmiotta quello di Aldo Moro per col-
pire di nuovo un Governo che apre verso
sinistra. Vi sembra che questo possa essere
un tentativo dal basso o non vi sembra una
manovra dall'alto condotta da gente spre-
giudicata, cinica e astuta? E volete opporre
il garantismo a costoro! Garantire bisogna

~ l'ha detto bene il presidente Fanfani sta-
mani ~ la vita e l'incolumità di 57 milioni
di italiani, non di 570 o anche 5.700 assassini
o complici di assassini!

La situazione internazionale. Io ho avuto
il privilegio nella mia vita di trovarmi a
Parigi nel maggio~giugno del '36 dopo che

~ come adesso Mitterrand ~ Léon Blum
aveva vinto le elezioni. Fui al vélodrome
d'hiver, mescolato in una folla immensa che
gridava: Léon Blum al potere, al potere!
Egli doveva ancora formare il Governo e
spiegò che non al potere sarebbe andato,
ma alla gestione del Governo perchè questo
era il mandato che l'elettorato gli aveva af-
fidato ed aggiunse che certo egli voleva rin-
novare profondamente la Francia con mi-
sure anche rivoluzionarie, ma non intendeva
diventare un Kerensky: era quella l'accusa
che gli veniva mossa, altrimenti avrebbe an-
che potuto dire che non intendeva diventare
un Facta. Evitò l'uno e l'altro rischio, ma le
sue grandi riforme, ben studiate (era un
grande legislatore, cresciuto al Consiglio di
Stato di cui faceva parte da due decenni,
pur essendo capo del Partito socialista), fu-
rono frustrate non solo da alcuni errori
di politica economica, dalla sottovalutazione
del pericolo dell'inflazione e dall'impossibi-
lità di attuare con risultati di aumento di
produzione la riduzione dell'orario di lavoro
se non c'era una massa sufficiente di disoccu-
pati nei mestieri qualificati, ma anche dalla
situazione internazionale. Léon Blum sotto-
valutava, pur valutando esattamente il resto,
l'aggravarsi del pericolo internazionale, la
necessità che ogni paese e soprattutto ogni
democrazia che camminava verso ardite ri-
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forme sociali fosse in grado di difendersi
diplomaticamente ed anche militarmente.

L'antifascismo italiano (Nenni e tutti gli
altri, dai repubblicani ai comunisti, nella di~
scordia ~ il patto russo~sovietico del '39 ne è
un esempio ~ e talvolta nella concordia) ne
trasse delle conclusioni e così fece la stessa
democrazia francese nella Resistenza. Nel
tormento, nella bufera che periodicamente
imperversa nei rapporti fra gli Stati ed i
popoli si salvano le democrazie che si di~
fendono duramente. Quelle che trascurano
di difendersi vengono travolte. n compito di
questo Governo, che speriamo duri a lungo,
e di qualsiasi Governo debba succedergli, è
di fare 'in modo che la democrazia italiana
sia in grado, in qualsiasi congiuntura, di
difendersi e di non essere più travolta come
fu travolta 60 anni or sono. (Applausi dal
centro-sinistra, dal centro e dalla sinistra.
Molte congratulazioni).

P RES I D E N T E. t!: iscritto a par~
lare il senatore Spadaccia. Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A. Signor Presidente,
colleghi senatori, il presidente del Consiglio
senatore Spadolini certamente non ignora
quale sia stata e quale sia tuttora la pro-
fondità dei dissensi che dividono noi radi-
cali dalla sua posizione politica, il nostro
laicismo dal suo, la politica complessiva del
nostro partito da quella del Partito repub~
blicano. Non ignora neppure, io credo, che
ncn ci siamo uniti e non ci uniamo al coro
di quanti hanno voluto sottolineare il pre.
teso significato storico della sua Presidenza
del Consiglio, significato che dovrebbe es~
sere di alternanza laica, di svolta laica, quan~
to meno nella direzione politica del Governo
dopo 35 anni di ininterrotta Presidenza del
Consiglio democristiana.

t!: una strana sorte quella della parola
{{ alternanza ». Alternanza è la forma che as-
sume l'alternativa in uno Stato realmente
democratico dove ci sono forze politiche che
assicurano l'alternativa nella formazione di
un Governo, cioè andando al Governo ed
essendo disposte a loro volta a cederlo una
volta che avranno perso la maggioranza:
forma democratica dell'altemativa perchè

purtroppo vi sono stati esempi numerosi di
alternative non democratiche, di alternative
senza possibilità di alternanza. Nel gergo
politico italiano l'alternanza è finita per di-
ventare un surrogato dell'esigenza di alter-
n8tiva e di alternanza di Governo che si
avverte profondamente nel paese, per diven~
tare soltanto l'alternanza di un laico, inteso
come non iscritto alla Democrazia cristiana,
alla direzione politica del Governo.

Tutte queste cose il Presidente del Consi~
g1io non le ignora e tuttavia, nonostante la
profondità di questi dissensi, nonostante an~
chf' la lontananza politica e ideale che mi
sembra confermata, se non nella totalità,
in almeno alcuni punti qualificanti del suo
discorso programmatico di questa mattina,
abbiamo avvertito nelle settimane scorse il
dovere politico di rivolgerci al senatore
Spada lini, prima come Presidente incari-
cato durante la crisi di Governo, nel corso
delle consultazioni, e più recentemente co~
me Presidente del Consiglio già in carica
e a Governo formato. Lo abbiamo fatto an-
che recentemente nella forma pubblica più
solenne: quella di una lettera aperta rivolta
al Presidente del Consiglio. Infatti anche in
questo consiste il nostro laicismo: nel voler
giudicare in base non a pregiudizi ma sem-
pre e tutti sulla base dei fatti, sulla base
delle scelte politiche. Questo è il primo mo-
ti\'o che ci ha spinto a questo passo.

n secondo motivo era nel manifesto-ap-
pello ~ in particolare in un passo ~ dei

53 premi Nobel a cui anche il senatore
I Spadolini, ahimè, ha fatto riferimento que-

sta mattina fornendo, secondo il mio
parere, una ben misera o comunque in-
sufficiente risposta. Quel manifest~appel-
lo era rivolto ai governanti, ai capi di
Stato e di Governo: quindi era rivolto an-
che a lei, signor Presidente del Consiglio;
era rivolto all'opinione pubblica internazio-
nale e ai parlamenti nazionali: quindi era
rivolto anche a noi. Mentre fissava il pro-
blema della fame nel mondo come priorità
politica assoluta, non come dovere morale
ma come dovere politico, come obbligo po~
litico e anche giuridico, innanzitutto della
sicurezza internazionale e quindi anche del.
la nostra sicurezza internazionale, noi che



Senato de.lla Repubblica

285a SEDUTA(pomerid.)

VI II Legislatura~ 15245 ~

~

ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO

talc consideriamo il problema dello stermi-
nio per fame nel mondo non potevamo non
raccogliere quell'appello e non mettere in
campo apertamente la nostra disponibilità:
disponihilità a cosa se non ad una collabo-
ra7ione? La nostra ricerca di dialogo su
cosa verteva? Palesemente non su incontri,
accordi e convergenze di potere, ma su con-
vcrgenze di valori, su convergenze politiche.

A maggior ragione, dopo questo manife-
sto~appello, abbiamo ritenuto di dover con-
fermare e rafforzare proprio nei suoi con-
fronti una disponibilità che già altra volta
avevamo manifestato nei confronti dei suoi
predecessori. Nonostante alcune sollecitazio-
ni polemiche che ha suscitato ora !'inter-
vento del senatore Valiani e alcune solleci-
ta:zjoni critiche che ha suscitato il suo di-
scorso programmatico di questa mattina, ri-
tengo doveroso, per questi motivi, pri-
ma di affrettare un giudizio sulla parte con-
cJusiva del suo intervento che pure reputo
largamente insufficiente e profondamente
deludente, insistere su questa ricerca del
dialogo nel tentativo, ancora una volta in
questa Aula, di farmi intendere e di riu-
scire a superare quella sordità che tante
volte impedisce persino la comunicazione
fra noi, cioè la possibilità stessa di compren-
derci, di ascoltarci e non soltanto di sentir-
ci, la possibilità stessa di un linguaggio in
definitiva comune.

Lei ha dichiarato stamattina di essere
«non insensibile}) alla voce che si è levata
dall'appello dei 53 premi Nobel. Mi con-
senta di leggere qui soltanto alcuni brani
di quell'appello: «Tutti coloro che annun-
ciano e combattono questo olocausto sono
unanimi nel definire come innanzitutto poli-
tica la causa di questa tragedia ». E ancora:
« Occorre ribellarsi contro il falso realismo
che induce a rassegnarsi come ad una fata-
lità a quel che invece appartiene alla re-
sponsabilità della politica e al disordine sta-
bmto... Occorre realisticamente lottare per-
chè il possibile sia realizzato e non consu-
mato... Occorre che i cittadini e i responsa-
bili politici scelgano e votino ai rispettivi
livelli, elettorali o parlamentari, governati-
vi o internazionali, nuove leggi, nuovi bi-
lanci, nuovi progetti, nuove iniziative, che
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immediatamente siano volti a salvare mi-
liardi di uomini dalla malnutrizione e dal
sot tosviluppo e centinaia di milioni per ogni
generazione dalla morte per fame ».

A questo appello ha risposto con una
tempestività che a noi non meraviglia (per-
chè gli abbiamo sentito dire quasi le stesse
parole incontrandosi con Schmidt e con
Brandt, incontrandosi con altri capi di Sta-
to, mentre elevava il suo bicchiere nel brin-
disi ricevendo l'ex presidente degli Stati
Uniti Carter) il capo della Stato Sandra
Pertini.

Del messaggio di Pertini cito solo un bra-
no: «La strage di innocenti vittime della
fame pesa come una condanna sulla coscien-
za di ogni uomo di Stato e quindi anche
sulla mia. Per quanto mi riguarda, questo
peso mi diventa sempre più insopportabile
e quindi insorgo rivolgendo un appello a
tut ti i Capi di Stato perchè si uniscano per
combattere la fame nel mondo ».

Il Presidente della Repubblica, consape-
vole dei suoi limiti costituzionali, dice che
questa strage pesa sulla sua coscienza di
uomo di Stato, che questo peso diventa
sempre più insopportabile e che « quindi in-
sorge ». Ma insorge contro cosa, se non con-
tro questo stato di fatto, questa prassi a,
cui ci siamo abituati, questa rimozione col-
lettiva per cui possiamo fingere di ignorare
le nostre responsabilità nel fenomeno che
precludiamo di denunciare?

Lei si è dichiarato invece «non insensi-
bile »: e mi consenta che è un'espressione
qeanto meno deludente, signor Presidente
del Consiglio. Noi l'avevamo avvertita che
qnesto appello non è un appello morale, ge-
nericamente umanitario, un altro dei tanti
pI etesi atti umanitari rivolti a mettersi a po-
sto la coscienza a buon mercato: è un mani-
fe~to-appello politico.

«Occorre che i Governi, i Parlamenti, le
organizzazioni internazionali... ».

Occorre, quindi «è necessario ».
Ed è necessario perchè è possibile, per-

chè non si afferma la necessità di ciò che è
impossibile.

Di più: è necessario perchè è possibile,
ma è necessario anche perchè è ragionevole
e conveniente.
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Ragionevole! La commissione Carter par-
lava di 12 miliardi di dollari l'anno come
sufficienti per intervenire a interrompere
nel corso dell'anno il fenomeno dello ster-
minio per fame e salvare venti milioni di vite
umane. Certo sono necessari quei 12 mi-
liardi di dollari, ma non sono sufficienti da
soli se non innestati in una politica con
strumenti operativi e con convergenze inter-
nazionali, nell'ambito di una mobilitazione
della volontà politica individuale degli Stati
e collettiva delle organizzazioni internazio-
nali. Ma sulla base dei dati della commis-
sione Carter oggi possiamo dire che 30 mi-
liardi di dollari potrebbero ottenere questo
risultato, il risultato cioè della sopravviven-
ze, del fermo immediato dei fenomeni più
macroscopici dell'inedia, della malnutrizio-
ne di masse immense di persone e dello
sterminio di 20 milioni di persone, mettendo
contemporaneamente in moto alcuni primi
meccanismi permanenti di sviluppo, a par-
tire dagli interventi straordinari e di emer-
genza. Dovremo pur prendere atto, signor
Presidente del Consiglio, che da dieci anni
si parla di strategie dello sviluppo per scon-
figgere la fame e assicurare la sopravviven-
za, ma non abbiamo assicurato nè sviluppo
nt: sopravvivenza. E sarà giunto il momen-
to di prendere atto che non c'è alcuno svi-
luppo possibile senza sopravvivenza, che bi-
sogna rovesciare i termini del problema e
ricercare lo sviluppo, a partire dalla vita,
invece di continuare con enorme dispendio
di energie a mancare lo sviluppo senza as-
sicurare la sopravvivenza ma assicurando
al contrario l'affamamento e la morte di
masse sempre più sterminate di persone.

È un documento quello dei Nobel, quindi,
politico. È necessario perchè possibile e,
oltre che possibile, è ragionevole, perchè
non è pensabile mantenere la pace nel mon-
do con un terzo dell'umanità condannato
all'affamamento, alla malnutrizione, a ve-
dere crescere l'area della morte nei popoli
del quarto mondo.

Ed è anche conveniente. Sì, conveniente!
Perchè la crisi economica dell'Occidente non
si risolve con i protezionismi, non si risolve
con un Nord di paesi ricchi e industria-
lizzati che si chiude in se stesso ~ consen-

titemi di riprendere il paragone di Valia-
ni ~ come in una fortezza assediata, la-
sciando fuori un terzo dell'umanità, i paesi
del quarto mondo. La speranza, al contra-
rio, di uscire da questa crisi economica di
deflazione e di inflazione dipende anche dalla
possibilità di creare nuovi mercati, il che
non sarà possibile se non ci si preoccu-
perà che quei popoli che sono oggi oggetto
passivo di una massacrante politica alimen-
tare neocolonialista diventino soggetti atti-
vi di rapporti economici internazionali, sog-
getti attivi del loro diritto alla sopravvi-
venza e allo sviluppo e quindi si trasfor-
mino in mercati per un Occidente che non
troverà soluzione alla sua crisi nel rinchiu-
dersi nel proprio egoismo; per un Nord del
mondo, che comprende l'Occidente capita-
listico delle multinazionali e l'Oriente dei
paesi del cosiddetto socialismo reale che non
hanno minori responsabilità: anzi, forse ne
hanno sotto certi aspetti di maggiori in
questa politica di affamamento. Obbligo po-
litico, dunque, che è alla portata degli Stati
industrializzati: lo afferma la commissione
Carter, che ho già citato, lo afferma il rap-
porto Brandt, lo afferma il Gruppo dei 77;
lo afferma, dando già concretezza di piano
di intervento possibile, ideabile, immagina-
bile, realizzabile, il Consiglio mondiale del-
l'alimentazione. Ma è obbligo, secondo me,
anche giuridico perchè nel 1970 abbiamo fir-
mato, insieme alla grande maggioranza del-
le nazioni parti dell'Organizzazione delle Na-
zioni Unite, una solenne deliberazione, un
impegno collettivo: quello di versare lo 0,70
per cento del prodotto nazionale lordo co-
me contributo allo sviluppo dei paesi meno
sviluppati.

Che cosa sono gli impegni contenuti in
una deliberazione liberamente votata a cui
tutti fanno riferimento, che nascevano dalle
sollecitazioni di un pontefice, di Paolo VI?
Quale valore internazionale hanno? Certo ci
sono cultori del diritto internazionale, rima-
sti fermi a un' era precedente. addirittura al-
la vecchia Società delle nazioni del primo
dopoguerra. Non ignoro che, per questi giu-
risti, che inseguono i disegni restauratori di
un vecchio ordine internazionale da ripudia-
re, che si basava solo sulle ragioni di Stato e
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sulle ragioni deIJa potenza, fonti del diritto
sono ancora soltanto i trattati e le conven-
zioni. Pcr questi giuristi le delibere delle Na-
zioni Unite non avrebbero alcun valore.

Io mi riferisco a giuristi che non guar-
dano indietro, ma guardano avanti, non al
passato ma al futuro; giuristi che hanno ba-
sato la loro scienza giuridica sull' esperien-
za di questo secondo dopoguerra e hanno
accettato e intendono sviluppare le acquisi-
zioni che ha raggiunto la coscienza moder-
na, il diritto internazionale moderno, nel
tentativo di creare un ordine anche inter-
nazionale dove non valga la legge della giun-
gla. Per questi giuristi la risoluzione 2626,
de] 24 ottobre 1970, adottata dall'Assem-
blea generale delle Nazioni Unite, non è ~

come tutte le deliberazioni dello stesso ti-
po ~ un atto privo di qualsiasi vincolo giu-
ridico, ma rientra nella categoria dei pacta
de contrahendo: vincola gli Stati a successive
negoziazioni, rinvia a successivi momenti di
contrattazione l'applicazione degli impegni
assunti in questo tipo di patti internazionali.

Qual era l'impegno contenuto nella riso-
luzione 2626 delle Nazioni Unite?

l] nostro Presidente del Senato, allora co-
me Ministro degli esteri italiano, ne fu te-
stimone e protagonista. In quella sede in-
fatti il nostro paese fu promotore di una
traduzione deliberativa dell'appello di Pao-
lo VI .:: in quella risoluzione è scritto te-
<;tualmente: «I governi individualmente e
congiuntamente proclamano solennemente
la loro decisione di adottare ed applicare
le misure che sono enunciate in quella de-
liberazione ».

Personalmente ritengo che in quella deli-
bera delle Nazioni Unite ci sia di più di un
pactum de contrahendo: ci sia già l'attua-
7ione deliberativa di una norma giuridica
pienamente vincolante, perchè nel patto in-
ternazionale del 1966 si affermava e si
f"criveva: «Gli Stati-parti del presente pat-
to, riconoscendo come diritto fondamentale
di ogni individuo la libertà dalla fame, adot~
teranno, individualmente e attraverso la coo-
perazione internazionale, tutte le misure: tra
queste anche i programmi concreti ». Ed
elenca quattro misure. Quel patto interna-
zionale è entrato pienamente in vigore nel

1976. Da allora è entrato a pieno titolo nel
diritto degli Stati contraenti.

Ho qui i dati di come quegli impegni del
1970 siano stati disattesi; il decennio delle
Nazioni Unite contro la fame nel mondo, il
decennio dello sviluppo si conclude con il
più clamoroso dei fallimenti. In nove anni
dall'adozione della risoluzione 2626 della
Assemblea delle Nazioni Unite il Belgio ha
fornito in media lo 0,51 per cento del suo
prodotto nazionale lordo annuale e risul-
ta debitore del 19 per cento, pari a 922 mi-
lioni di dollari; la Danimarca è debitrice del
17 per cento, pari a 371 milioni di dollari;
la Francia dell'Il per cento, pari a 3.018
milioni, ma occorre tenere presente che al-
cune delle cifre francesi sarebbero quanto
meno contestabili perchè assorbono parte di.
impegni bilaterali della Francia assunti ad
altro titolo; la Germania federale è debi-
trice del 41 per cento, pari a 13.616 milioni
di dollari; l'Italia del 60 per cento, signor
Presidente del Consiglio, pari a 8.470 milio-

I ni di dollari; la Gran Bretagna del 36 per

I

cento, pari a 6.185 milioni di dollari. L'unico

I

paese della Comunità economica europea
, che ha raggiunto la quota dello 0,70 per cen-

to è l'Olanda. In totale i paesi della Comu-
, nità sono debitori del 27 per cento per un

totale di 32.482 milioni di dollari.
Questo fallimento è dovuto alle inadem-

pienze degli Stati firmatari del patto inter-
nazionale del 1966 che stabiliva il diritto
alla libertà dalla fame, il diritto allo svi-
luppo e che è entrato regolarmente in vigo-
re nel 1976, inadempienze rispetto agli im-
pegni solennemente assunti all'interno del-
l'Organizzazione delle Nazioni Unite.

La conseguenza di questo fallimento, se~
condo Ie cife ufficiali, è che un mii!liardo di
essere umani soffrono la fame e la malnu-
trizione; 455 milioni tra questi sono grave-
mente sottaalimentati; per portare la loro
razione giarnailiera di cibo a livello dei bi~
sogni minimi dell'uomo occorrerebbe un vo~
lume addizionale di prodotti alimentari equi~

I

valente ad un quantitativa di 60 mmani di
tonnellate di grano alJ'anna: 250 milioni tra

I questi « dannati della terra}) sono bambini,

un terzo dei quali muore di malnutrizione
e di malattie connesse prima dei 5 anni di
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età; la metà di coloro che sopravvivono so-
no colpiti da denutrizione proteoenergetica
di 2° e 3° grado; 250.000 bambini diventano
ciechi ogni anno per carenza di vitamina A;
200 milioni di persone sono affette da goz-
zo endemico causato da insufficienza di io-
dio; un miliardo e mezzo di esseri umani vi-
vono senza avere accesso a fonti di acqua
potabile; le malattie legate a tale problema
uccidono ogni giorno 2.500 persone; in Afri-
ca, a sud del Sahara, la durata media della
vita è di 47 anni contro 72 in Europa.

Che cosa proponiamo quando chiediamo
che l'Ha'Ha assuma un'iniziativa ,internazio-
nale in questo camp'O? Abbiamo pafllato di
pactum de contrahendo, cioè di negoziazioni
successive: dò significa che c'è per gli Stati-
par1tJiche siano animati da volontà politica,
che siano realmente intenzionati a ,raccoglie-
re l'appello dei premi Nobel e del Presidente
deUa Repubblica, un vasto, ampio, amplissi-
ma campo d'iniz1ativa; rivolto a ohi? Si è par-
lato di Ottawa. Ma se c'è un Juogo, se c'è .una
occasione, se c'è un momento in cui possia~
ma far valere una nostra politica questo
è proprio quello deUa conferenza di Ottawa.
C'è l'Assemblea delle Nazioni Unite, il pros~
sima settembre. C'è la Comunità europea.
Ci sono dunque sedi internazionali in cui
l'I talia è partner autorevole e può farsi
promotrice di una politica internazionale
che, nonostante le difficoltà economiche, è
alla portata dei paesi industrializzati e, no-
nostante le difficilissime condizioni econo-
miche italiane, è anche alla nostra portata
se questo è un problema non di opportunità,
non di potere, non di rapporti di forza ma
neppure soltanto un problema di coscienza,
se viene avvertito come un 'Obhligo rpoHtico,
morale, sì, ma soprattutto politico-giuridico,
se è avvertito come una politica possibile e,
ripeto, ragionevole e conveniente; politica-
mente ragionevole perchè questo è un foco-
laio sotterraneo di guerra e di destabilizza-
zione; conveniente anche economicamente
perchè l'Occidente, i paesi ricchi, il Nord
del mondo non possono chiudersi in se stes-
si contro gli esclusi, i condannati alla fame
e alla disperazione.

Quindi un'iniziativa politica innanzitutto
nei confronti dei nostri partners del Nord

del mondo (la Germania di Schmidt, la Fran-
cia di Mitterrand, l'Inghilterra conservatrice
della signora Thatcher, gli altri paesi della
Comunità europea, e ad Ottawa i partners
della conferenza dei paesi maggiormente in-
dustrializzati) e delle Nazioni Unite, il mas-
simo consesso internazionale. Ma iniziativa
politica anche nei confronti dei paesi del-
l'OPEC perchè il disimpegno, !'inadempien-
za europea, occidentale, dei paesi del Nord,
produce inadempienza anche dei paesi del-
l'OPEC. E il risultato dell'aumento del co-
sto dell'energ~a 's'ignifica che oggi 11 terzo
mondo, quello che fino a ieri chiamavamo
terzo mondo, si divide in terZ'o e quarto: il
terzo possessore delle materie prime pregia-
te, uranio e plutonio, grazie alle quali può
garantirsi ancora l'accesso allo sviluppo, ed
il quarto invece tagliato fuori dalle materie
prime pregiate, tagliato fuori quindi anche
dalla possibilità di sviluppo e due volte fal~
cidiato, falcidiato ormai per nostra respon-
sabilità, per nostro disimpegno, per nostra
inadempienza, e falcidiato dall'aumento del
costo dell'energia.

I paesi dell'OPEC sono al di sopra, in
questo decennio, della ciEm dell'l per cen-
to. Il loro essere paese appartenenti al ter-
zo mondo li ha condizionati e rimangono al
di sopra dell'l per cento anche nel 1979,
ultimo anno di cui ho i dati. Siamo a livel-
la di quasi 4 miliardi di dollari, pari al-
1'1,1 per cento del loro prodotto nazio-
nal:e lordo complessivo. E tuttavia sia-
mo scesi di quasi 1.800 milioni di dolla-
ri al di sotto dell'impegn'O che solo un
anno prima quei paesi avevano assicu~
rata nella lotta contro la fame e per l'O
sviluppo e cioè un contributo che fino al
1978 era di gran lunga superiore alla cifra
dell'l per cento aJnllUOdel loro prodotto na~
zionale lordo.

Questa è la politica internazionale che pro~
poniamo. Ed è miope sostenere che questa
politica non ce la possiamo permettere per
le nostre difficoltà economiche, perchè ogni
anno e ogni mese che lasceremo paSSiare le
difficoltà economiche, da questo punto di
vista, rispetto a questo obiettivo, non sol~
tanto nostre, ma nel complesso dei paesi
industrializzati, aumenteranno: questo obiet-
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tivo si allontanerà sempre di più dalla no~
stra portata c ci abitueremo, sempre di più,
alla necessità, a fronte del nostro sviluppo,
dell'olocausto, ogni anno, di milioni di per~
sane e deJl'affamamento strutturale di un
terzo dell'umanità.

Lei si è limitato qui a portarci la confer~
ma di alcune cifre che erano già state assi~
curate dai suoi predecessori. Sono cifre in-
sufficienti perchè si collocano, nell'ambito
di tre anni, ana media non del1e adem~
pienze ma delle inadempienze dei nostri
partners europei industrializzati e si propon~
gono, soltanto alla fine degli anni '80, di
portarci al livello dello 0,70 per cento, men-
tre il problema è l'opposto. Di fronte ad
una folle politica degli Stati del Nord che
continua ad andare avanti pensando che si
possa garantire ordine, sicurezza internazio-
nali e pace alimentando e continuando ad
accrescere l'area della fame, della dispera~
zione nel mondo, il problema nostro sareb-
be proprio quello di gettare sul piatto della
bilancia, al massimo livello, una politica
che si proponga di rovesciare questa ten~
denza e che proponga un intervento attivo.

La cosa sconcertante, deludente, scorag-
giante è che questi soldi alla fine non ser-
vÌ'ranno a niente. Anche secondo i vostri
programmi, secondo i vostri ritmi di spesa,
avremo comunque stanziato entro il 1983
4.500 miliardi di lire. Questi stanziamenti
rischiano di essere assorbiti in programmi
inutiii, in una politica sbagliata e fallimen-
tare. Noi abbiamo proposto invece un gros-
so sforzo finanziario, una tantum, per poi
fare i conti con la risposta dei paesi del~
l'OPEC, con la risposta degli altri paesi in-
dustrializzati, degli altri paesi ricchi del
Nord del mondo. Ne trarremo le conse~
guenze. Ci adegueremo poi a queste rispo-
ste, ai flussi di spesa degli altri.

Altrimenti saremo condannati a rifluire
nella politica bilaterale; creeremo nuovi car~
rozzoni burocratici, entreremmo nella pras~
si, nella logica proprio di quei meccanismi
internazionali che fino ad oggi hanno pro~
vocato mancanza di sviluppo e affamamento:
cioè a]]a fine spffi1deI'emo di più e quei sol~
di spesi non avranno salvato vite umane,
ma avranno soltanto alimentato meccanismi
e strutture interna2'Jicmali di af£amamelllto.

Noi oggi ci troviamo in una situazione
che è avvertita da tutti come drammatica.
Dieci anni fa non si sapeva nulla sui mec-
canismi dello sviluppo internazionale e sulla
fame nel mondo e si sperimentava: speri~
mentava la FAa, sperimentavano le altre
organizzazioni internazionali. Oggi, invece, si
sa tutto e questo sapere tutto (sapere an.
che le conseguenze di ciò che si fa) provoca
soltanto inerzia, perchè non c'è la volontà
politica, perchè le organizzazioni interna~
zionali non sono più in grado di operare.

Devo dire che sono rimasto deluso e ama~
reggiato dalle sue parole; vi ho avvertito
anche dell'ipocrisia perchè rendere omaggio
all'appello dei premi Nobel o al problema
della fame nel mondo, limitandosi a con.
fermare soltanto quella che era stata già
la conquista dei governi passati, a cui sa-
rebbe ora anche in attuazione dei deliberati
del Parlamento di dare seguito, a me sem-
bra appunto un modo di sottrarsi ai doveri
cui. quell'appello chiamava.

Lei ha anche reso omaggio più volte al
Presidente della Repubblica. Io non ho mai
fatto al Presidente della Repubblica il torto
di rendergli omaggio indiscriminatamente.
Proprio il carattere di Pertini mi ha inse~
gnato che bisogna essere sempre fedeli alle
proprie opinioni in qualsiasi momento e
non bisogna avere paura di proclamarle, per
avventura, anche di fronte a Pertini. Però
ho avuto l'impressione che anche lei sia ca~
duto nella strana contraddizione in cui è ca~
duta una certa stampa che non £arò il toy:to
a Pertini di definire pertiniana. Ci sono gior~
nali come il {( Corriere della -sera}) e come
{( la Repubblica» che in altre ocoasioni, per
esempio durante il caso D'Urso, si accredi~
tavano come giornali pertiniani, lanciavano
appelli al P'l'eisidente della Repubbli1ca, ne
anticipavano ufficiosamente la volontà.

Ebbene, questa volta, su questo problema,
lo stesso {( Corriere deMa Sera}) e la stessa
{(Repubblica» hanno censurato anche il Pre-
sidente della RepubbHca, un Presidente che
insorge di fronte a questo problema che è
alla nostra portata, beninteso non alla por-
tata dei mezzi e delle disponibilità dell'Italia,
ma alla portata della nostra iniziativa nelle
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sedi internazionali, nella CEE, all'ONU, alla
conferenza di Ottawa, nei rapporti con gli
Stati Uniti d'America. Lei riecheggiava le
espressioni de] nostro vecchio amico da tem-
po scomparso, Giordano, quando parlava del-
l'Atlantico come di un mare che non divide
ma unisce l'Europa agli Stati Uniti d'Ameri-
ca. Ma questa immagine presuppone una
Europa non gretta, che non risponda gret-
tamente ad una gretta politica protezioni-
stica che già negli ultimi tempi dell'ammini-
strazione Carter ha cominciato ad affermar-
si al di là dell'Atlantico.

C~rto esistono grossi problemi: ,intanto pe-
rò cominciamo a prenderne atto. È stato ri-
cordato da più parti un proverbio senega-
lese, sotto molti punti di vista simile ad una
massima di Mao, il quale giustamente dice:
« se vuoi sfamare una persona per un gior-
no dalle un pesce, ma se vuoi aiutarla a
sfamarsi e a salvare la vita dalle UTIiacan-
na da pesca ». Invece tutti i meccanismi di
sviluppo, quelli delle multinazionali, quelJi I
degli organismi internazionali sono stati vol-
ti a distruggere le canne da pesca. Con !'in-
troduzione delle monocolture, con la mecca-
nizzazione, hanno distrutto le economie agri-
cole elementari che tuttavia assicuravano la
sopravvivenza di intere popolazioni.

Allora si tratta di rovesciare i termini del
problema, di partire dall'emergenza della
fame e della malnutrizione. dai problemi
della sopravvivenza per arrivare immediata-
mente alla conrezione degli squi.tibT\i che
questo sviluppo distorsivo, imposto esclu-
sivamente dai nostri interessi neocolonrali e
neocolo11'ialistici che noi pure tentiamo di
rimuovere ma ,eLi'cui finiamo per essere corre-
sponsabili, impone.

È chiaro che da questo punto di vista
un programma di emergenza si scontra con
delle difficoltà pratiche: gli interessi e le
resistenze dei paesi, l'inadeguatezza ancora
delle organizzazioni internazionali. Ma sap-
piamo, ad esempio, che c'è l'organismo delle
Nazioni Unite addetto allo sviluppo, quello
di cui il Consiglio mondiale dell' alimentazio-
ne è l'organismo politico (credo che si chia~
mi PNUD: è la sigla inglese), che ha fatto
un piano ed è disponibile a studiare piani

di emergenza con una cifra modesta, acces-
sibile.

I Nobel chiedono uno sforzo per salvare
subito 20 milioni di persone. Noi dici.a-
ma di meno: facciamo uno sforzo interna-
zionale della Comunità europea, dei paesi in-
dustrializzati, individuiamo un'area dell'Afri-
ca o dell'Asia dove più gravi sono i proble-
mi della fame e della malnutrizione e ten-
tiamo di convogliare lì gli sforzi interna-
zionali. Signor Ministro degli esteri, quella
che proponiamo è una politica internazio-
nale.

Quello che mi ha più amareggiato nel di-
scorso del Presidente del Consiglio questa
mattina è stato l'accenno ai velleitarismi, agli
atteggiamenti demagogici. È una demagogia
quella del rapporto Brandt che si intitola
«Nord e Sud»? Non è significativo che
proprio l'uomo da cui prese le mosse la
Ostpol itik, cioè la politica di distensione
Est-Ovest, oggi affronti il problema da un
approccio diverso, e nel momento stesso in
cui non cessa gli sforzi di mantenere aperto
il dialogo con l'Unione Sovietica, dia il suo
nome alla commissione che intitola il suo
rapporto «Nord e Sud» guardando ai pro-
blemi internazionali sotto il punto di vista
dei rapporti tra Nord e Sud piuttosto che
di quelli fra Est ed Ovest?

È velleitaria la commissione del presiden-
te Carter? È velleitario il gruppo dei 77? So-
no velleitarie le strategie alimentari del Con-
sigHo mondiale del]'aHmentazione? È vel-
IeÌt'aria o demagogica k.. cons'Ì,derazione
che non si può andare 'aV'afilti T,imuoven-
do questo problema dalla nostra coscien-
za e soprattutto da,i nostri impegni po-
litici di responsabili dell'ordine interna-
zionale, della sicurezza internazionale, della
pace di fronte al nostro paese e al nostro
popolo?

Nonostante questa amaDezza e questa pro-
fonda deJusione, nonostante questa impTes-
sione di sordità che permane, l'impressione
di trovarsi di fronte non a una « non insensi-
bi,lità », come lei l'ha chiama'ta, ma proprio
a una -inrensibHità, devo dire qui che credo
che per quanto ci riguarda ilJ1s.isteremo nel
dialogo. Con fiduda attendiamo la replica e
l'attenderemo anche 8IJa Came,ra; torneremo
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di nuovo a batterei su questo problema :i'il
occasione del b1lancio di assestamento e di
nuovo ad ogni oocasio!l1Jeche 'si presenterà e
vila via con maggiore decisione ed anche con
maggiore cOflS'alpevolezzaindividuale e collet-
tiva, ricercando, come facda:mo in ogni mo-
mento, 'apporti senza confini alnnterno di
queste Camere, perchè ripeto e insÌ'sto, in un
momento di crisi di valori, '1n un momento
di crisi della Repubblica che nasce da que-
sta incapacità della Repubbl.ica di assicurare
alternative fisiologiche, queHo che dovrem~
mo sforzarci di fare è ricercare non conver-
genz,e di potere, che sono illusorie e fniabili,
ma convergenze sui valori. E questi della vi-
ta, della lotta contro la fame sono valori
che possono unificare coseien~e laiohe, cri~
stiane e soÒaHste, coscienze ohe però abbia-
no in comune qualcosa: quella di credere nei
valori che affermano e di non considerarli
princìpi che si possono disattendere. Il prin-
cipio, per definizione, è qualcosa che comin~
cia, non è qualcosa che si può neglettere, di-
menticare. E noi siamO' abituati a una vita po-
litica in cui non si confrontano credenti in
Dio o in altro, ma si confirontano cled.cali di
diversi tipi che credono poi in definitiva sol.
tanto in una cosa: nel potere.

Sento affiomre in quest' Aula obiezioni
che 50':10 st'ate prospettate da poHtologi e
che sapo ~resenti 'all'interno stessa del mia
partito, perchè non sdamo neanche noi una
fortezza impeI1meabHe. Mentre In divorzia a
l'aborto incontravano 'interessi nel paese, per
quanto riguarda 'la fame nel mand') (siccOlIIle
qui non ci sona gli affamati, ma c'è fame di
altro e so~rattutto c'è fame di valori) non
i'ncontreremo ,interess'j che sostengono que-
.sta nuova lotta. Come se anche allora ci fossd-
ma moss'i non percÌ1è eraVé\Jmoper'i'1 divorzio
o per l'aborto, nOD perchè sentivamo che
quei vE'dori, quei pr~ncìp'i, queHe leggi corri-
spondevano al nostro dover essere, cioè agli
imperativi poJitid ~ morali dell:a nostra azio~
ne poHtica, ma sOlta!1to ,in base a condizioni
e 'a convinzioni di opportunità.

Cercherò brevemente di di<re é\Jlcune altre
cas.e sul resto del programma ,del PreSlÌdente
del Consiglia. Devo dke che ho provato un"iJ-
lusiOJ1r,nei primi venti minuti del 'ProgJ'ail11-
ma de! Presidente del Consiglio, a cui è segui-

ta una delusione nel resto del discorso che
non 'si è mantenuto aJll'a1tez~a della premes-
sa. E mi è sembrato che ,anohe l'Assemblea
condJividesse -in qualohe misura questa op-
posta sensazione.

Vorrei innanZÌtutto dire, 'signor Pres,ÌJde:nte
del Consiglio, che mi sono molto aHa:rmato
quando lei ha fatto riferimentO' aU'articolo
95 della CostituZiÌane, ovvi'amente non 'Perchè
non convenga 'con lei 'su~la neoesSiità dell'at-
tuazione di tale artkolo, non perchè iO'non
apprezZii, come ho apprezzato tante volte
nelle dichiarazioni di molti 'suOlipredecessori,
la necessità di provvedere la PreSiidenza del
Consiglio di una st,rottura (questo problema
è stato oggetto, proprio nell'ultima criSli di
Governo, di uno scambia di battute e di ri-
costruzioni storiche tra il Presidente del Se~
naia e il senatore Malagodi). Quando lei
afferma che l'unità degli indirizzi politico-
amministrativi spetta al Presidente del Con-
siglio, ben venga l'unità politico-amministra~
tiva, ma ~ e sono critiche che ho raccalto
dana strada ~ da questo punto di vrrsta lei
ha fatto male a dire che si sarebbe ferma-
mente adoperato per rivendicare le sue pre-
rogative nella formazione del Governo. Ha
cominciato col dire che avrebbe scelto lei
i ministri, utilizzando le sue prerogative co-
stituzionali; poi ha detto che avrebbe scelto
nell'ambito delle rose fornite dai segretari
dei partiti deUa maggioranza; e poi, qu:a:ndo
si è presentato con le rose, si è visto che era-
no quasi del tutto prive di petali. Infatti la
gente che si occupa poco di politica, che ve-
de il telegiornale (è questa una critica che
non le muovono ,i politologi e i gioTll1aHsti,
ma che non è sfuggita ad cittadini), ha !I10~
tato questo stridente contrasto tra la sua
dichiarazione del primo giorno e il Governo
che poi ha presentato al presidente della Re-
pubblica Pertini ed al Pay.lamento.

Allora forse è opportuno che certe :dven~
dicazioni si prodam1no non 'a voce al~
to., ma a voce più sommessa a magari si
conservi il silenzio per dimostrare alla pro~
va dei fatti che si è capaci di assicurare
unità politico-amministrativa. Personalmen-
te sono rimasto molto amareggiatO', calpito
negativamente dal fatto che un Presidente
che doveva assicurare una svalta laica è :du-
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scito a eliminare anche uno dei pochi em-
blemi di cambiamento che, sia pure in
periodo di crisi, si era riusciti ad ottenere
da questo regime. Il Governo FOI'laJIJJiaveVla
spazzato via il professar Massimo Severo
Giannini dal Governo; il suo Governo ha
sbarcato il professar Reviglio. Non amo i
Lecnicj in assoluto. Qualche v01ta dico che
la Esta dei tecnici, secondo certi moduH, è
compresa tutta nella P2, per cui i tecnici
non sono più dispanibili. Ma questi nan era-
no due tecnici e basta. Massima Severo Gian~
nini è stato il capo di gabinetto del mini~
stro degli esteri Nenni, è un giurista di gran~
de valore, un uomo che ha l'asciata un -segno
nelle riforme amministratiiVe del nostro pae~
se (la riforma ospedaliera porta la rf:ìk~
ma di Mariotti, ma è st-ata fatta da Gian-
nini). La legislazione sulle regiani nan è cat~
tiva per la parte che spetta a Giannini. Tut-
te le esperienze dell'industria pubblica ita-
liana in qualche misura hanno utiHzzato la
capacità di pensiero, anche creativa, di Mas~
simo Severo Giannini. Ci siamo resi conto
tutti, in quest'Aula, di cosa hanno significa-
to la conascenza della macchina dello Stato
di Giannini e la capacità di mettere in moto
commissioni di giuristi, di esperti, di ammi~
-ni-stratori e di stabi'l1re contemporanearmente
un rapporto con i ministeI'i -sui problemi del-
la riforma della macchina dello Stato. Co-
s'è stato di quei meccanismi con il mini-
stro Darida e cosa ne sarà sotto il mini-
stro Schietroma? Credo che rientrerannO'
neUa routÙze e nella tI'adizione dell'a lunga
serie degli inutili ministri per la rifarma
burocratica. E oggi sbarca Reviglio. Mi da~
ma<ndo se, a'1la vigil1a -del succes'So elettarale
del maggio scorso, Bettina Craxi avrebbe
sbarcata il prafessar Reviglia per sastituir-
lo con un collega, che pure stalffia, come il
senatare FaI'mica. Si è detta ~ lo hannO'

scritto alcuni giarnali ~ che lei si sarebbe
fatia influenzare dal parere negativa del
senatore Visentini. Non lo creda. Io stima
il senatore Visentini, il quale può avere avu~
to, come me, mativi di dissensO' su alcuni
aspetti dell'opera, soprattutto normativa, di
Reviglia. Questi ha però avuto il merito di
affronta're il problema del pagamento delle

tasse da parte di ceti che si cansideravana
da sempre esentati dai dover.i fiscali e, solle~
citata dagli scandali, ha avuta la capacità
di mettere le mani nell'amministraziane del~
lo Stato per una valta premiandO' gli onesti
e calpendo, allontanando o mettendO' in con-
dizione di non nuocere i disonesti. Salva
questa, non ho altra riserva nei canfranti
del nuavo ministro delle finanze Farmica,
non ho pregiudizi. Giudicherò 'anche lui, co-
me lei, in base ai fatti e alle scelte politiche.
Ho il dovere però di avvertire Formica e
lei, signor Presidente del Consiglio, che c'è
un'aria di rivincita nella amministrazione
del Ministero delle finanze; c'è un'apila di
rivindta neHa Assonime, da parte dei gran-
di 'i:nteresSJifinanziari e burocratici; c'è un'a-
ria di rivincita nelle organizzaziani profes~
sianali e carparative. Si attendanO' che si
torni indietro e noi saremO' qui a misurare
giorno per giorno se Formica andrà avanti
o tornerà indietro. Intanto dobbiamO' prende-
re atta che un successa elettarale carne
qudlo del Part,ita socialista italiano nelle ul~
time elezioni amministrative ~ ne davraD~

no tener conto gli elettoI1Ì ~ si traduce
non in un aumento, ma in una diminuzione
del tassa di rinnavamento anche nella far~
mazione dei ministeri: il Partito sociaHsta è
in grado di asskumre governabHità, se la go~
vemabilità è fatta anche di questi segnali.
Però, come purtroppo spesso 'acoade al,]'an~
terno del Palazzo, i successi elettarali ven-
gono considerati come un avaLlo e un inco-
raggiamentO' alle pratiche peggiori di questa
mondo politico che dovrebbe essere allar~
mata per la crisi in cui è cainvalta e di cui
è respansabile.

Deva dire che si è sottovalutata molto il
risultata delle astensioni, delle s.chede bian-
che e dei vati nulli nelle ultime elezioni. Fate
male a sattovalutarlo. Una degli a,rgamenti
portati subita dopo le eleziani era che l'Ita-
lia si andava alHneanda ai livelli europei.
Certa, ma l'allineamentO' alla prassi euro-
pea, la critidtà del voto non avviene in ma-
niera non traumatica in Italia. Questo è di-
stacca politico, distacco di nausea, di rivol~
ta. Nel gira di due anni, dalle eleziani politi-
che del 1979 a queste del 1981, l'area delle
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astensioni, delle schede bianche e del voto
nullo è raddoppiata. Valutando anche il vo-
to dello scorso anno che stranamente è stato
eliminato dai servizi elettorali, che non so
come funzionino, dai raffronti del Ministero
dell'interno ~ tra l'altro quello dello scor-
so anno come dato era molto più omogeneo
con le elezioni di quest' anno rispetta a
quello di altre consultazioni precedenti ~

vorrei che si facessero i calcoli rispetto al
complesso degli aventi diritto al voto: allo-
ra si scoprirebbe che i tre punti e mezzo in
più rispetto al 1979 del PaI1tito sociali'sta a
Roma corrispondono solo a 35.000 voti di au-
mento e che molto più contenuto d,spetto
al 1979, senatore Cossutta, è il recupero del
Partito camunisva, in voti assaluti, 'ed in
percentuale rispetto agli aventi diritto al
voto, che molto più accentuata è la crisi elet-
torale della Demacrazia cdstiana e molto
più limitati sono i pretesi successi di akWJJi
partiti minori.

Per quanto riguarda il pragramma del
Presidente del Cansiglio, tratterò solo alcuni
problemi e ,i'nnanzitutto quelJ.o della P2. Vi è
uno strano pas<sonel discorso programmatico
che dice tutto ed il contrario di tutto. Il
Presidente del Consiglio infatti dice che pre-
senterà un di,segno di legge che è contempo-
raneamente, se ho capito bene (però è
difficitle capire bene), un disegno di, legge
di attuazione dell'articolo 18 della Castitu-
zione e un disegno di legge di scioglimento
del'la P2.

S P A D O L I N I , presidente del Consi-
glio dei ministri. Chiarisco, senatore Spa-
daccia: il disegno di legge è unica. Ho detto
che un articolo può essere eventualmente
estratto, esperiti i necessari contatti.

S P A D A C C I A. Lei ha detto che, esperi,
ti i rapporti con le opposizioni, sarà disponi-
bile a straloiare questo articolo e a vrasfor-
maria in un decreto-legge. Mi sembra che
questo canfermi quanto ho detto. Intanto
che si tratta di un disegno di legge unico che
contemporaneamente è di attuaziane delfar-
ticolo 18 del,la Castituzione e di scioglimen-
to della P2. In questo caso stralciare l'ar-
ticolo suHa P2 immagino signifiohi aibbre-

viare i tempi ed accelerare lo scioglimen-
to deJla P2; cioè la si scioglie per decreto sia
pure stralciando, anticipando un articolo
della legge; la si scioglierebbe per decreto
suna base di una legge di att'UJazionedella Co-
stituziane non 'ancora in vigore e 'Soltanto
presentata.

C'è un 'altro punto in cUli ,lei s>pecifica
che le norme di questo disegno di wg-
ge che, suppongo, riguarderanno i priva-
ti coinvolti in associazioni segrete, quindi
coinvolti lanche nella P2, non potranno essere
retroattive perchè secondo un principio di le-
galità ,la n'Orma penale nan è mai Tetroatt,iva.
Per quanto riguarda i pubbLid funzionari sa-
ranno 'reoepite invece le norme vigenti del-
l'ordinamento giuridico.

AHora mi domando se per gli 'UJni le
norme non possono essere applicate e per
gili altri devono essere recepite le norme vi-
genti, che fretta c'è? Le norme vigenti ci
sano, quindi c'è un S'ala problema: applicar-
le. Quelle che non ci sono, comunque non
pos,sono esser.lo. E allora a che 'serv'e la
legge? L'articolo 18 deHa Costiltuzione, ,là
dove parla delle associaziani segrete, sta-
bilisce un'eccezione ad un diritto fondamen-
tale, quello della libertà di 'associa~ione: io
sono estremamente preocoupato proprio da
questa storia dello scioglimento; sarò limi-
tato, sarò imbecille, ma non riesco a com-
prendere. Che senso ha sciogliere la P2? Se
c'è oggi qualcosa che è palesemente sciolto
non è proprio la P2? Che 'senso ha occuparsi
deUe assaciazioni seg.rete, partendo dalla P2,
cioè praprio quand'O c'è rimasto poco di se-
greto sulla P2?

S P A D O L I N I , presidente del Consi-
glio dei ministri. Non ne sarei casì sicuro.

S P A D A C C I A. Ma sull'onda dello
scioglimento della P2 si vuale 'a;ffrettaJYt~
proprio un pr'Ovvedimento di legge che ha
una oaratteristica di estrema deHoatezza.
Ma c'è qualcosa di più: nel suo passo leggo
un'anticipata assoluzione della massoneria
ufficiale. Per quella che ne so, signor Presi-
dente del Consiglio, questa anticipata asso-
luziane non è giustificata; scnm Sal vini, Gel-
li non avrebbe mai formato la P2; ancora tre
o qu:atVro mesi fu, di fronte 'al congresso an-
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nua1e deHa mas'soneria ufficiale italiana,
il Grande Oriente d'Italia, ,la grande mag~
gioI1anza dei maestri venerabilli deUa mas-
soneria italiana ha respinto mozioni :ri-
volte ad allontana're dal suo seno 1a P2.
Ancora all'ultimo congresso uffkiale dd
la massoneria italiana questo si è veri-
fkato. Ed è :anche echeggiata in questo
passo da parte sua la tesi ohe io ho
sentito echeggiare anche da 'altri, perfino
dai illIei compagni di partito, ma che non mi
convince, di tanti onesti e innocenti membri
della P2 coinvolti da un solo truffatore o da
un truffatore con la complicità di pochi suoi
complici manigoldi.

Signor Presidente del Consiglio, ho pre-
sentato a Galluzzi e a Sica, perchè sono ri-
spettoso della legge, pur non avendo avuto
polemiche con ~a procura della Repubblica,
una denuncia per associaziO[le per delinque-
re contro la P2 nell'ottobre del 1980., cioè
molto prima che espJodesse lo scandalo P2.
Ma è dall 1976, cioè da quattro-cim.que anni,
che si parla di Licio Gelli e della P2, loggia
coperta formava dal Salvini, gran maestro
del Gl1andeOriente d'ItaUa. Su « PanOI'ama »

lei tToverà già nei Dumeri ,di un !<\Jll110e mezzo
fa i nomi di tanti autorevoli suoi colle-
ghi democristiani che siedono su questi ban-
chi, di comandanti della Guardia di finan-
za, di ufficiali della Guardia di finanza; e
s.iocomc quei nomi 'erano fornilti da 'setto'I'Ì
di servizi segreti a « Panorama» o a qualche
altro giornale, natursJmente non c'erano i
nomi di Grassini, i nomi degli ,altri respon-
sabili dei servizi segreti, non c'eI'a il nome
di Dana Chiesa. Dico questo non perchè vo-
glia tramutare tutto in un 'Calderone; anzi te-
mo i calderoni, temo i polveroni, temo le epu-
razioni indiscriminate. Mi ricordava il mio
amico Alessandro Tessari che subito dopo il
fascismo a dirigere le commissioni di epura-
zione della pubbHca istruzione c'era un insi-
gne burocrate della pubblica istruzione che
nel 1936 o 1937 'avev:a scritto un s'(l<ggio,ci~
tato da tutti i tribunali speciali, per dimo-
stré!Jreche non <c'era dubbio che non si poteva
parlare di razza mista in caso di figli nati
da matrimonio 'tra un aliÌa:no -ed Iltll'ebrea:
dovevano essere considerati senz'altro ebrei
e quindi soggetti a1le 'leggi razziali; e fior

di cittadini, magari cittadini onestissimi che
erano 'stati fascisti, magari solo per ohbligo
di tessera nel momento del consenso del re~
gime mussoliniano, si trov:arono q,d essere
epurati da questo razzista degli anni '36~37
che per ragioni di opportunismo e di tempe-
stività era riuscito in tempo a passare dal-
l'altra parte e, come nel 1936-37 era stato
interprete fedele delle leggi razziste, diven-
tava fedele interprete:di princì'Pi resi,stenzi:ali
dopo ,la guerra. Non vorrei che l'esperienza
si ripetesse, con i massoni della P2 epurati
da Iilla-S50mdi provata lealtà costi,tuziotTIale
e appartenenti a qualche altra loggia co-
perta.

Chiedo che si faoda luce suIle responsa-
bilità guardando al fenomeno per quello che
è stat9 e per qu€Ùlo che è: non il Gelli truf~
fatore imbecille. Ma scusate: credete dav~
vero che soltanto perchè sono separati nella
stessa pagina Q in pagine differenti dello
stesso giornale il processo Calvi e il processo
P2 non ahbiano nulla in comune? Ma non
vi dice nulla questa insistenza di Calvi sulla
sua professionallità, sul fatto di essere ban-
chiere e non altro? Non vi dice nulla il fat~
to che nelle scrivanie di Gelli si trovano gli
atti con cui poi Calvi ricattava Bonomi Bol-
chini o i proprietari deLla Toro? Non pensate
che GelIi in realtà sia stato qualche cosa di
più, portatore di altri interes1si, non soMan-
to degli interessi dell'importazione delle car~
ni argentine o degli interessi che delegava
al suo 'amico Orto1:ani, per anni al centro del
« Corriere della Sera»? Ed io trovo strano
che Leo Valiani che conosce tutto, che ha
incontrato tutti, che ha incontrato pure Tu-
rati, che è stato comandante partigiano, che
qualche cosa di servizi segreti quindi in quel
periodo del CLN deve averne capito e sa~
puto, che emanava sentenze a morte, che
conosce la politica come la conosce lui, che
è stato per vent'anni in un centro di potere
finanzi1ario, e in un osservatorio come la
Comit, non si si'a aocorto di Di Bella, di Or~
tolani, di Calvi, di Rizzoli, di Tassan Din,
della P2 del « Corriere della Sera », non sa~
pesse nuna di Gelli, nulla di Sindona, nulla
di Calvi.

Ripeto, a me interessa l'accertamento del-
]e responsabilità. A me interessa sapere chi



VIII LegislaturaSenato della Repubblica ~ 15255 ~

7 LUGLIO 1981285" SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTOSTENOGRAFICO

erano questi della P2. Si parla molto di note
di colore; quindi è giusto che si parli di Co-
stanza o di Gervaso. A me non interessano
le note di colore. A me interessano i capi dei
servizi segreti, a me interessa Dalla Chiesa,
a me interes,sa sapere :perchè Dalla Chiesa di-
venta responsabile dell'antiterrorismo so-
lo tre mesi dopo essere entrato nella P2.

Col1eghi democrist~aI1Ji, chiedetevi perchè
questo accade.

Signor Presidente del Consi~io, non può
ignorare che cosa era questa P2. Separi'amo
Gelli: egli è certamente portatore di interes-
si destabilizzanti; ma che, a torto o a ragio-
ne, alcuni funzionari dello Stato ritenessero
che si dovevano difendere o che dovevano
difendere ,la loro politica non più facendo
riferimento ai partiti, ai governi o a forze
politiche, ma facendo riferimento a Gelli o a
logge coperte, questo è il grave della crisi
del nostro paese; e che, a torto o a ragione,
l'itenessero che l'avallo americano, il bene-
placito degli Stati Uni:ti, chè non si fidavano
più della Democrazia cristiana come partito
di Governo di questo paese, potesse avveni-
re ed essere assicurato aderendo alla loggia
coperta di Gelli, questo è il grave della crisi
del nostro paese.

Allora il vero nodo del problema della
P2 è questo. Qui devo ricordarvi che quando
crollò De Lorenzo il nostro atteggiamento
di radical.i non fu di criminalizzare De Lo-
renzo, ma di cercare di capire a chi De Lo-
renza rifevÌ'va, chi avev:a ,}ta responsabiMtà
politica di De Lorenzo, e di preoccuparci dei
nuovi De Lorenzo che sorgevano: e venne
fuori che era chiamato da Segni e che rife-
riva dei rapporti con Segni a Moro, a Ru-
mor, a Zaccagnini, al vertice democristiano
di allora. E poi venne Miceli e a quel pun-
to, crollato Miceli, non criminalizzammo Mi-
celi, ma ci preoccupammo dei nuovi Miceli
che sarebbero sorti e di chi aveva la respon-
sabilità politica di Miceli. E fu l'onestà di
Moro a direi che, per Moro, Miceli era fedele
servitore dello Stato e Moro ne è morto
convinto e lo disse anche alle Brigate rosse.
Possiamo andare avanti con questi esernpi
che.ci dicono anche che queste nomine, que-
ste P2 avvennero tutte nel periodo dell'uni-
tà nazionale. Non t'accio polemiche semplki,

superficia!li e sbagliate; ma credo che una
rif.lessione sui motivi di questa incapacità
di lettura di ciò che avviene all'interno di
meccanismi dello Stato occorro ,anche farIa.
Perchè noi radicali riusciamo a leggervi con
anticipo rispetto agli al.1Jri? Si'amo forse
monomaniaci? Siamo forniti di poteri pa-
mllO'rmali? Oppure racdamo parve 'anche
noi di massonerie per cUli riusCÌlalffia a
V'aIutare con 'anticipo ciò che poi con
allucinante corrispandenza si è verificato
nei mesi successivi sul «Co:r.riere deilila se-
ra »? Come mai non è possibile questo ad un
partito che pure ha tanti più strumenti di
asservazione di noi, come il Partita comuni-
sta, che può trovarsi sarpreso di fronte a
questi fatti? Pecchioli si è trovato sorpreso
nel leggere che Dalla Chiesa e i capi dei ser-
vizi segreti dei gaverni della unità nazionale
stavano in quella lista.

Ed allora quello che temo è insieme il
polverone e il fare e il nan fare. In questa
situazione di crisi ,dissi che ero contrario
a questa crisi ,di GaveDna perchè era folle
Jasdare senza Governo il paese, mentre gli
uomini della P2 rimanevano ai lorO' posti.
Sono per il garantisma e lo sono non a sen-
so unico: lo sono sempre. Il garantisma
non può significare criminalizzazione indi-
scriminata che serve soltanto a non consen-
tire di vedere le precise responsabilità, che
corrispondono a preoise ipotesi eLi reato
e di associazioni per delinquere, e le re-
sponsabilità che stanno fuori dalla loggia
P2 'e che hanno cansentito Ja loggia P2. In£&t-
ti la loggia P2 è un tumore carne le Bri-
gate rosse. Quando uno Stato nan riesce
a garantire dei mecoanismi di alternativa,
si producono le loggie P2 e le Brigate rosse.
Ge1li non è estraneo a questo reg1me e certa-
mente arriveranno altri documenti da un ua-
ma che ha già nel passato servito due pa-
droni. Certamente si tratta di un personag-
giO' che può essere portatore di potenti in-
teressi destabilizzatori, ma è un uomo di
questo regime, è un tumore di questo regi-
me. Se vogliamo recidedo dobbiamo stare
attenti ad individuare le responsabilità, qud-
le di chi sapeva e fingeva di non sapere.

Per individuare le responsabilità dobbia-
mo faTe :pulizia; dobbi,amo ripulire ia De-
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mocrazJa cristiana, dobbiamo ripulire la
Santa Sede, quella eli Paolo VI, non quella
di papa Woity1a, queHa deHo ,scandalo Sjn~
dona. Dobbiamo anche ripulire quell'insie-
me di truffe e di ladrocini che è stata ~a
massoneI'ita, 'che non è quella di Nigra, di
Garri'ba1di o di Z,anlalrdelli, ma è una masso-
neria di servizi segreti, di complotti interna-
ZJionaH,di tentazioni golpiste. E ,1amassone~
ria di Gamberini, di Salvini e Gellì.

Dovrei ancora soffermarmi su alcuni pun-
ti, ma il mio tempo volge al termine. Deside-
ro solo far cenno al problema della rifor-
ma del processo penale e del pubblico mi-
nistero. Signor Presidente del Consiglio, la
proposta di riforma del pubblico ministero,
come lei intende, può avere senso soltanto
se si passa ad un contraddittorio in cui il
pubblico ministero sia parte. Ma questo si-
gnifica la riforma del processo penale. È
possibile chiamare il pubblico rrunistero a
r1spondeI'e al1'EsecuthTo (,in altri rpaesi ri-
sponde addirittura all'elettorato) a condi-
zione che egli sia al di fuori dell'ordine giu-
diziario, appartenga ad un'altra magistra-
tura e a condizione che ci sia un processo
basato sul rito pubblico e non segreto, sul
contraddittorio e non sul rito inquisitorio.
Altrimenti si torna indietro, si torna pura-
mente e semplicemente ai procuratori del
regno, cioè si restaura una pratica di dipen~
denza dall'Esecutivo.

La strada maestra è, sì, quella della re-
sponsabiHtà, dell'adozione di una legge che
assicuri al paese il principio della reS'ponsa~
bilità dei magistrati ~ e noi avevamo pre~
sentato un progetto ,di legge ,i:n 'Proposito ~

ma è anche quella di assicurare per l'ufficio
del pubblico ministero dei meccanismi di i:m-
parzialità nelle rotazioni degli incarichi. In~
fatti non ha senso una discriminazione. Se
H pubblico ministero fa parte dell'ordine
giudiziario a tuttli gli oeffet,ti, iJlrprÌindpio del~
l'indipendenza dei giudici deve valere anche
nei confronti dei sostituti procuratori della
Repubblica.

Si è sollevato anche il problema del segre-
to istruttorio. Non si può dire contempora~
neamente che si vuole riformare jJ processo
penale (che certo manterrà una sfera di se-
greto istruttorio, ma 'solo HmitatJa 'alle indJa~

gini preliminari e alle istruttorie sommarie)
e subito dopo dire: dobbiamo rendere più
severe le pene sul segreto istruttorio. Ren-
detele pure più severe, ma non vi fate inu-
sioni: il segreto istruttorio, in una società
democratica basata sul funzionamento dei
mezzi di comunicazione di massa, non reg-
gerà. Quello che dobbiamo garantire è che
il segreto istruttorio non venga violato a
brandelli giorno per giorno in funzione di
lotta politica.

Concludo unendo il mio cordoglio a quel~
lo degli altri colleghi per La morte del1'inge~
gner Taliercio e deprecando come un atto
di barbara violenza nazista la sua uccisione
da parte di Brigate rosse in cui si afferma
ancora la :politica di « viva 'la muerte », n-
deologia e la pratica delJ'annientamento co-
me ull'Ì'co sbocco possibile deMa Joro spie~
tata logica militare. Ci sono le Brigate rosse,
ma c'è anche questo Stato.

Questa volta, per mancanza di condizio-
ni e di possibHità, non ci sono stati i radi-
cali a tentare la 10ro derisa politica del dia~
lago contro, contemporaneamente, ,il oodi~
mento della trattativa e le velleità di una
fermezza che era soltanto impotenza e iner-
zia. Riduciamo questo Stato nella condizio-
ne di raccogliere cadaveri quando non li
produce.

Devo dirvi che non avete più alibi: tutto
l'armamentario del codice Rocco, delle leg-
gi speciali Cossiga, Reale e tante altre, esal-
tate dal Presidente del Consiglio, è stato
confermato e mantenuto; è rimasto 1'erga-
stolo così come !'inasprimento delle pene:
tutto questo armamentario è stato confer~
mato ormaoi anche nelle consultazioni refe-
rendarie dall'elettorato. Lo avete ritenuto
necessario per sconfiggere il terrorismo. Be-
ne, lo ayete: avete la responsabilità di assi-
curare la sconfitta del terrorismo con i mez-
zi che avete invocato. Le re~sponsabilità so-
no a nudo e se non lo sconHggerete con que-
sti mezzi vi dovrete pur chiedere se non do-
vrete riesaminare, ma seriamente, la politi-
ca seguita dall.o Stato in questi anni.

A proposito delle ricostruzioni di comodo
di Valiani sulle carceri che non funziona-
no, ci si deve chiedere come possa avvenire,
se non appunto grazie a uno Stato che op-
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pone soltanto una logioa militare alla logica
militare delle Brigate rosse, che sia schiac~
data ,all'interno delle CaJTceridi massima si-
curezza una massa di detenuti che sono
schiacciati tra uno Stato che chiede loro
di pentirsi e gli altri che chiedono loro pu-
mmente e semplicemente di allinearsi. Ciò
che avviene in carcere è il riflesso di una
politica, di un virus che stiamo creando e
diffondendo; è il riflesso speculare del.l~
nostre e vostre scelte politiche. Credo che
avremo subito occasione di esaminare que-
sto p"unto quando verrà in discussione la ri-
forma degli agenti di custodia, che spero di-
venti occasione per un grande dibattito sul-
la situaZ'ione carceraria nel nostro paese.

Concludo dicendo che questo paese avreb-
be bisogno di alternanze reali di Governo e
non di alternanze di un non democristiano
o dei demooristiani nena direzione poHtioa
del Governo. Da questo punto 'di vi,sta questo
mi sembra un Governo democristiano simi-
le agli altri, spero l'ultimo, ma ho il timore
che sia anche il più debole e quindi anche
il più pericoloso.

Le dico questo con franchezza, signor Pre-
sidente del ConsigHo, perchè credo che en-
triamo in periodi gravi della nostra RepuD-
bloica e della nostra vita pubbHca. Quindi
gliela dico senza malanimo o senza partico-
lare malanimo, ma convinto che di altro
avrebbe bisogno la Repubblica perchè l'Ita-
lia viva.

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

C I P E L L I N I. Signor Presidente,
onorevole Presidente del Consiglio, onore-
voH colleghi, sono molteplici le ragioni che
ci inducono a considerare con particolare
favore il Governo che oggi l'onorevole Spa-
dolini presenta al Senato ed ovviamente
esse non sono soltanto legate al sostanziale
accordo sul programma.

Dopo 35 anni di esecutivi presieduti da
uomini politici appartenenti al partito di
maggioranza relativa, si è finalmente spez-
zata la logica che sottendeva l'egemonia
governativa di quel partito: logica che era
essenzialmente basata sulla centralità che la

Democrazia cristiana riteneva di dover as-
sumere all'interno del quadro politico ita-
liano e sulla conseguente posizione subal.
terna che veniva assegnata agli altri partiti
che concorrevano alla formazione del Go-
verno.

Questa logica, in crisi ormai da qualche
anno, si è finalmente sciolta come neve al
sole negli ultimi mesi. La linea della gover-
nabilità, che non si è tradotta, come in altre
occasioni, in una collaborazione organica ed
avvolgente con la Democrazia cristiana, è
una linea che invece intende esprimere ,Le
sollecitazioni che provengono dalla società
civile e che si sostanziano nella necessità
di assicurare al nost'fO paese iUIl Governo
stabile ed efficiente in un momento storico
così delicato non solo per il nostro paese,
ma per il mondo intero: in una fase cioè
in cui ai ben noti problemi economici e di
ordine pubblico si aggiungono quelli di po-
litica estera che rimettono in discussione i
tradizionali equilibri e minacciano sbocchi
veramente drammatici.

Ma la linea della governabilità non può
comporta're <l'appiattimento dell'autonomia e
della specificità che fanno di noi socialisti
un partito che ha una sua ben precisa fisio-
nomia, una sua ben precisa linea politica,
una sua ben precisa collocazione all'interno
delle forze sociali del paese. L'autonoma li-
nea politica del nostro partito, del resto, è
emersa molto nettamente anche nel periodo
in cui abbiamo accettato di far parte di
coalizioni governative guidate dalla Demo-
crazia cristiana ed è una linea che ci carat-
terizza in quanto partito di sinistra ed euro-
peo, preoccupato di cogliere ed esprimere i
fermenti che provengono dalla società.

È un fermento, il tema della grande ri-
forma, che non può e non deve diventare
un nuovo libro dei sogni, proprio perchè
esso si traduce nella proposta di riforme
istituzionali finalizzate a raggiungere l'im-
portante obiettivo di garantire al paese, nel
nostro caso, un Esecutivo che sia stabile ed
adeguato ad affrontare i problemi del paese
e che nello stesso tempo costituisca espres-
sione di volontà popolare: un Esecutivo cioè
che sia legittimato mediante i meccanismi
democratici che sono alla base della nostra
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Costituzione e non dalla mera competenza
tecnica dei singoli componenti.

La conferma migliore della validità di
questa nostra linea politica ci è venuta del
resto dalle recenti elezioni amministrative
che hanno segnato una vittoria socialista di
proporzioni notevoli. Ci meraviglia pertanto
che l'onorevole Natta, nel recente comitato
centrale del Partito comunista, abbia tac~
ciato la linea della governabilità di ambi-
guità, mentre nel contempo egli stesso ope~
rava un'apertura di credito nei confronti
della Democrazia cristiana. E meraviglia
ancora di più che l'onorevole Berlinguer,
nello stesso periodo, abbia affermato che il
nostro partito è incapace di stanarsi da una
collaborazione così stretta e incombente con
i democristiani. E vorrei replicare all'ono-
revole Berlinguer che la nostra collabora-
zione a governi di coalizione di cui fa parte
anche la Democrazia cristiana non è subal-
terna ad alcun partito essendo essa piutto-
sto il risultato di una riflessione responsa~
bile e non velleitaria sulle vicissitudini del
nostro paese. E non è neanche una linea
ambigua, poichè partecipare, a livello cen-
trale, a coalizioni che comprendono la De~
mocrazia cristiana e, a livello periferico, a
giunte di cui fa parte il Partito comunista
riconfeJ1Il18. semmai e non smentisce la no-
stra centralità e la nostra autonomia.

La verità è che democristiani e comunisti
ci vorrebbero come fa comodo a loro e, nella
convinzione di essere depositari di dogmi
infallibili di verità rivelate, assumono so-
vente posizioni di intolleranza nei nostri
confronti ogniqualvolta le posizioni socia~
liste divergono dalle loro. Tutto ciò è la
conseguenza di un non corretto rapporto
con la realtà, che sospinge il Partito comu~
nis-tra a non tenere conto dei fatti nuovi che
emergono a livello internazionale, delle rea-
li esigenze dei lavoratori, come dimostra la
questione Fiat di Torino, della gravità della
situazione economica, come dimostra la po-
sizione preconcetta di intransigenza assunta
sul problema della scala mobile. Il problema
della scala mobile non si può eludere in
base a posizioni preconcette, quando !'infla-
zione mette in forse le basi della nostra de-
mocrazia. La questione dei licenziamenti

non si può eludere imponendo ad imprese
sull'orIo del tracollo economico livelli di oc~
cupezione insopportabili, ma si risolve con-
temperando opposte esigenze, come da tem-
po proponiamo, attraverso la riqualificazio-
ne professionale e l'istituzione dell'agenzia
del lavoro. Occorre tener presente cioè che
il sistema produttivo industriale ha le sue
regole di funzionamento e che esse sono
identiche all'Est e all'Ovest, in Unione So-
vietica e negli Stati Uniti.

Abbiamo fatto più volte riferimento alle
esigenze del paese, alla peculiarità dell'at~
tuale fase storica. Se queste espressioni si
vogliono riempire di contenuto e senza la-
sciarIe cariche di un'allusività insignifican-
te, è necessario precisare che quello che in
Italia è entrato in crisi è un certo modello
di società. Se fino a poco tempo fa la nostra
struttura sociale era poco composita, da
qualche tempo a questa parte essa è diven-
tata quanto mai variegata: nuovi soggetti
politici e nuovi ceti sociali sono venuti pre~
potentemente alla ribalta; in una parola,
insomma, il pluralismo tipico dei sistemi
democratici ha acquistato contorni del tutto
nuovi. .È'.tutto qui, a ben riflettere, il pro-
blema della governabilità, il nodo delle
democrazie occidentaJi, il nodo della nostra
democrazia.

Orbene, dinanzi a questa situazione, a que-
sti nodi, nè il Partito comunista, nè la De~
mocrazia cristiana sono riusciti ad elaborare
una strategia adeguata; non sono riusciti ad
affrontare in termini dinamici questa realtà
così sfaccettata. Quest'ultima è diventata
ormai un coacervo inestricabile di interessi
che riesce ad adagiarsi ma non ad incidere
sulla realtà; essa dunque è inadeguata come
valida interlocutrice dei ceti emergenti e di
quelli che tradizionalmente ha rappresen~
tatoo Tutto questo lo ha implicitamente col-
to non molto bene l'onorevole Andreotti in
una recente intervista; in quell'intervista,
infatti, l'onorevole Andreotti disse che il
maggior difetto e la causa del fallimento
del primo Governo laico, il Governo Parri,
andavano individuati in quello che, a mio
avviso, va considerato invece come il mag-
gior pregio, cioè nell'attitudine di Parri a
fare politica generale e nella sua scarsa pro-
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pensione ad occuparsi di vita amministra.
tiva. Ma è forse scritto nella Costituzione
che il Presidente del Consiglio deve occu-
parsi della vita amministrativa o non è vero
forse che l'articolo 95 della Costituzione at-
tribuisce al Presidente del Consiglio proprio
la funzione di dirigente della politica gene-
rale del Governo? La verità è che se si rico-
struisce con obiettività storica ed onestà
intellettuale quel periodo così importante
per il paese e per il futuro del paese, è
diverso il giudizio che bisogna esprimere:
il fine di Fernlccio Pani, come giustamente
ha osservato il collega Anderlini, era in real-
tà quello di ricostruire le strutture ammi.
nistrative ereditate dal fascismo e su que.
sto terreno il suo tentativo naufragò per gli
ostacoli che gli venivano opposti dai settori
moderati.

La Democrazia Clistiana vi riuscì, invece,
proprio nella misura in cui si fece subito
Stato, stabilendo un'aUeanza di carattere 01'-
ganicocon quelle strutture che Parri vole-
va riformare. Sta di fatto, comunque, che
il trentacinquennale equilibrio da qualche
tempo a questa parte è entrato ,in crisi per
diverse ragioni ed è naturale che tale crisi
si sia estesa anche alla Democrazia cristia-
na che evidentemente fatica a da~si una
nuova c diversa identità.

Quanto al Partito comunista è evidente
che anch'esso è alla affannosa ricerca di
una linea, come le contrastanti valutazioni
di Natta e di Berlinguer chiaramente con-
fermano.

Si discetta di programmi minimi e mas-
simi, di unità nazionale ed alternativa, ma
una linea politica chiara difficilmente potrà
emergere fin quando si continuerà a dare
pit'] peso aHe parole che ai fatti ed a con-
trapporre in maniera manichea i buoni ai
cattivi, i rivoluzionari ai riformisti, i nemici
agli amioi del popolo.

In questo qm'1dro ci pare dunque che va-
da collocato il nuovo ruolo che il Partito so-
cialista si avvia ad assumere e che si carat-
terizza, come ho giè. detto, per l'attenzione
prestata ai fermenti in atto nella società oi-
vile, alle esigenze delle classi lavoratrici e
dei ceti emergenti. Se allora si vogliono ca-
pire le ragioni che hanno consentito un eSi-1

to felice al tentativo del senatore Spadoti-
ni, si deve dke che esse Va!I1noindividuate
in questa area mitterrandiana che sta ar-
rivando in Italia, in questa progressiva
emersione del Partito socialista e di un'area
laica che si fanno reali inte~reti delle esi-
genze del nostro paese, cioè interpreti di-
namici di una società in trasformazione.

L'avvenimento cui oggi assistiamo ~ è
inutile negarlo ~ è importantissimo. Esso
segna la fine di un lungo periodo politico
e crea una situazione diversa che nel futuro
potrà avere sbocchi ancora più significativi
dal momento che l'importanza ed il peso di
questa area laica, che prepotentemente
emerge, dovrà avere i necessari riconosci-
menti.

Ma il Governo dell'onorevole Spadolini
riteniamo si qualifichi in senso positivo non
solo per il mutamento che ha comportato
in termini politici. Già al momento dell'ac-
cettazione del mandato l'onorevole Presi-
dente del Consiglio aveva giustamente in-
dividuato tre punti cardine su cui incen-
trare le trattative: la questione morale e
con questa la faccenda della P2, la lotta 0.1-
l'inflazione, la lotta al terrorismo. Sono pro-
blemi, questi, la cui soluzione è pregiudizio.-
le a qualsiasi scelta democratica di politi-
ca economica e sociale. L'azione del nuovo
Governo si quaHficherà in senso positivo so-
lo se esso sarà in grado di portare avanti
quella linea con fermezza ed autorità e non
si farà imprigionare dagli innumerevoli osta-
coli che senza dubbio incontrerà sul suo
cammino. Ciò che è essenziale, insomma,
è che le linee programmatiche fondamenta-
li su cui si è poi raggiunto l'accordo non
restino chiuse nel cassetto dei sogni e inol.
tre che il Governo non rimanga prigionie-
ro delle istanze corporative sempre più for-
ti e più condizionanti.

La questione morale è certamente dive-
nuta uno dei problemi più gravi che afflig-
gono il nostro paese. Se l'Italia ha una so-
cietà tra le più evolute di Europa ~ ed i
risultati del recente referendum lo confer-
mano ~ la classe politica che questa so-
cietà ha espresso in questi anni ha lasciato
molto a desiderare anche sotto l'aspetto
morale. Il principale rischio cui va incon-
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tra la democrazia indubbiamente consiste
nell'eventualità che si venga a creare una
frattura fra istituzioni e società, proprio per-
chè si tratta di sistemi istituzionali in cui
la legittimazione politica deve per definizio-
ne provenire dal popolo.

Ora il dilagante malcostume, il moltipli-
,-'arsi degli scandali mi pare che stiano de-
terminando nella nostra democrazia proprio
una situazione così pericolosa; un clima di
sfiducia, che poi sfocia nel qualunquismo
e nell'alienazione politica, rischia di esten-
dersi. Del -resto il crescente assenteismo
che si è registrato recentemente nelle ele-
zioni è il sintomo piÙ sicuro di un signifi-
cativo stato di malessere che va diffonden-
dosi tra la popolazione. Su questo tema vor-
rei consentirmi una breve divagazione. Vi
è chi individua uno dei maggiori mali del
nostro sistema politico nel ruolo centrale
che in questi anni sono venuti assumendo
i partiti. Vorrei replicare che questo non è
certamente un male poichè è naturale che
in una democrazia pluralista i partiti po-
litici svolgano una funzione così importante.
Il male sta invece, a mio avviso, nel fatto
che nel nostro sistema politico esistono par-
titi che hanno sopperito ad una endemica
carenza ideologica e programmatica attra-
verso la creazione di intricate reti di clien-
tele, di centri di sottopotere; in questo sen-
so l'esempio della loggia P2 non è nè il
primo, nè il pjÙ significativo.

L'impossibilità di una alternanza nella di-
rezione politica del paese, l'esistenza dun-
que di una democrazia bloccata ha fino
ad oggi creato nel nostro paese una situa-
zione anomala; ha fatto sì, cioè, che da noi
non vigesse la regola fondamentale dei si-
stemi parlamentari in base alla quale il par-
tito di governo se sbaglia viene penalizzato
dagli elettori. Ma se nel breve periodo è
impossibile utilizzare questa regola fisiologi-
ca, per combattere il dilagante malcostume
qualche rimedio bisogna pure trovarlo. Per-
ciò, indipendentemente da ciò che si potrà
o si dovrà fare per il futuro, il Governo,
sul terreno della questione morale, è chia-
mato ad affrontare le sue prime prove e noi
lo invitiamo ad affrontarle con il massimo
rigore possibile.

Tra i tanti scandali che sono scoppiati di
recente quello relativo alla loggia P2 è in-
dubbiamente il piÙ grave e dimostra a qua-
le livello di degradazione è pervenuta la
vita politica del nostro paese. Anche questo
caso come del resto gli altri deve dunque
essere affrontato con fermezza e senza com-
promessi, colpendo tutti i responsabili chiun-
que essi siano; occorre però badare a non
criminalizzare tutti in maniera lndiscrimi-
nata come si può rischiare di fare e come
mi pare che qualche provvedimento possa
provocare.

Strettamente connessa al problema mo-
rale è la questione economica. Giorni fa
un commentatore politico osservava che la
questione morale è figlia dell'inflazione, e
tutto questo è in buona parte vero. L'infla-
zione infatti sta determinando una degene-
rativa distribuzione della ricchezza proprio
perchè essa, mentre per molti significa una
lassa ingiusta sul reddito, per alcuni è dive-
nuta una inesauribile fonte di guadagno.
Insomma si tratta di un fenomeno che non
penalizza, come si è soliti affermare, i soli
ceti impiegatizi, ma anche quelli produttivi,
mentre arricchisce gli speculatori e coloro
che svolgono attività di intermediazione
commerciale e tutti i ceti legati alla ren-
dita.

Tutto ciò lo ha avvertito, in una recente
intervista, il ministro del tesoro Andreatta
che proprio sulla base di tale constatazione
ribadiva la necessità di riequilibrare il no-
s1ro sistema economico, pur essendo egli sta-
to fino a poco tempo addietro propenso a
ridimensionare i concreti pericoli dell'infla-
zione. Il problema allo stato attuale è reso
piÙ arduo dalla politica monetaria ameri-
cana, dalla rivalutazione del dollaro sui mer-
cati finanziari internazionali che penalizza
fortemente le economie dei paesi europei
nello stesso momento in cui il presidente
Reagan chiede una maggiore solidarietà ai
suoi alleati. Ma in questo caso le possibi-
lità operative che possiede un Governo na-
zionale sono molto modeste, anche se alla
luce di questa situazione non è possibile
non considerare, come fra poco dirò, la no-
stra politica estera e nel contempo quella
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europea che deve essere tesa ad impedire
la rottura dello SME.

Per quanto attiene all'aspetto interno del
problema non mi pare che sia ancora pen~
sabile di approdare a risultati positivi attra-
verso l'ausilio di strumenti monetari. Que~
sti ultimi sono certamente meno impopolari
rispetto agli altri in alternativa utilizzabili,
ma a me pare che il tasso d'interesse nel
nostro paese abbia ormai toccato il limite
massimo oltre il quale non è possibile an-
dare, a meno che non si sia disposti a pa-
gare un prezzo pericolosamente eccessivo
e a far pagare questo prezzo eccessivo so-
prattutto alle medie, alle piccole aziende
che sono il tessuto sano che regge ancora
il grosso peso dello sviluppo dell'economia
nel nostro paese.

La politica monetaria infatti è solo in ap-
parenza meno impopolare di altre misure in
difesa dell'economia. In realtà essa agisce
sulla domanda globale attraverso la ridu~
zione della spesa per investimenti; in quan-
to tale si tratta dunque di una manovra
di politica economica che provoca effetti
economici e sociali devastanti; essa infatti
da un lato crea disoccupazione e dall'altro
innesca a lungo andare la perversa spirale
inflazione-recessione che rende ancora più
difficile il governo dell'economia. La nostra
esperienza in questo senso è davvero signi-
ficativa e ritengo che dovremmo farne te~
sora se non vogliamo ripetere gli errori del
passato.

A tutto ciò si deve aggiungere che i mec-
canismi di riequilibrio di carattere mone-
tario danno risultati positivi solo se uti-
lizzati in funzione congiunturale, mentre
ormai è risaputo che i mali che affliggono
la nostra economia non sono congiunturali,
ma sono di natura strutturale. Con ciò non
intendo ovviamente affermare che nel bre-
ve periodo e allo stato attuale delle cose
non sia indispensabile il ricorso a strumen~
ti di carattere anticongiunturale. Ma il li~
vello del tasso di interesse, come accenna-
to, ha raggiunto in Italia punte così ele-
vate da rendere impensabile ed inopportuno '
il ricorso ad una ulteriore stretta creditizia.
Questa frenerebbe infatti in maniera insop-
portabile gli investimenti, con la conseguen-

za che l'esercito dei disoccupati e dei gio~
vani in cerca di primo lavoro aumentereb-
be in maniera preoccupante.

Bisogna allora avere il coraggio di dire
che allo stato attuale gli unici strumenti
congiunturali utilizzabili sono quelli che agi-
scono sulla domanda per consumi, che non

, creano ineguaglianze e ingiuste disparità
tra chi ba un posto di lavoro e coloro che
non trovano occupazione. In questo senso
la politica fiscale può dare ottimi risultati
ma essa non potrà e non dovrà tradursi
in un aumento della pressione diretta o,
peggio ancora, indiretta, ma nella lotta al-
l'evasione di cui benefici ano proprio quei
settori della società per i quali, come pri-
ma ho ricordato, l'inflazione è divenuta una
fonte di ricchezza.

Tutto ciò non sarà però sufficiente a de-
curtare l'entità della domanda per consumi
in maniera adeguata alle esigenze attuali,
per cui a tale politica è necessario affian~
carne delle altre finalizzate a razionalizza-
re gli attuali meccanismi di indicizzazione
e a risanare il bilancio pubblico.

Arrivo cos't alla questione più scottante
che si sta ponendo in questi giorni e a cau-
sa della quale l'unità del movimento sinda~
cale rischia di incrinarsi; e ciò è tanto più
grave in quanto essa rappresenta una del-
le più grandi conquiste del movimento dei
lavoratori. Alludo evidentemente al proble-
ma della scala mobile il cui meccanismo a
mio avviso va necessariamente rivisto. So-
no d'accordo con quanti affermano che la
scala mobile non è di per sè causa di in~
flazione. Ma questo è vero solo in periodi
normali. In un sistema economico in cui
le spinte inflazionistiche sono molteplici e
non facilmente controllabili (l'aumento del
costo delle materie prime, per esempio), è
evidente che i meccanismi di indicizzazio-
ne, specialmente se automatici, amplifica-
no il fenomeno di incessante aumento dei
prezzi e contribuiscono a renderlo incon-
trollabile.

D'altro canto l'alternativa a questa so-
luzione è rappresentata da una ulteriore
stretta creditizia che, come ho detto pri-
ma, non si deve fare perchè non solo non
risolverebbe in maniera definitiva il pro-
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blema, ma avrebbe l'ulteriore effetto di ac~
crescere la disoccupazione. Il sindacato de-
ve in questa occasione misurare il suo gra-
do di responsabilità, la sua capacità di es-
sere non solo soggetto di poHtica economi-
ca ma anche valido interlocutore politico.

Se così stanno le cose, è evidente che il
sindacato non può farsi sostenitore di una
politica economica che privilegia chi ha già
un posto di lavoro e che penalizza chi è
disoccupato, condannandolo a rimanere
tale.

Il problema dell'occupazione va affronta~
to perciò in modo diverso, con la massima
urgenza e serietà. Un partito che è veramen-
te di sinistra e che è realmente rappresen-
tante degli interessi dei lavoratori non può
consentire che in un paese civile esistano
persone che non hanno la possibilità di la-
vorare e che per cercare un'occupazione
debbono lasciarsi irretire in clientele poli-
tiche. La questione è evidentemente così
grave che della sua soluzione deve farsi ca-
rico in m~nierp. responsabile anche il sin-
dacato, se non vuole esaurire il suo ruolo
solamente in una gretta, miope rappresen-
tanza di interessi di coloro che già hanno
un lavoro.

Se realmente si vuole perseguire tale
obiettivo, vorrei inoltre notare che il mec-
canismo della scala mobile non solo è cau-
sa, se si vuole, immediata dei rammentati
problemi, ma non serve ad assicurare
il salario reale dei lavoratori dipendenti,
dal momento che negli ultimi cinque anni
h8. determinato un aumento dd costo del
hvoro del solo 47 per cento.

Si tratta, dunque, di un meccanismo che
incentiva !'inflazione; ma, così facendo, de-
prime, sia pure indirettamente, il livello
reale dei salari. L'inflazione si trasforma
così in un perverso meccanismo che drena
risorse dalle classi produttive nella misura
in cui deprime i salari reali ed erode i mar-
gini di autofinanziamento indispensabile vi-
sto il livello dei tassi di interesse, determi-
nando tracolli, e tali risorse trasferisce
ai settori produttivi ed ai ceti legati alla
rendita.

Si giudichi positivamente o negativamen-
te l'eventualità di un patto sociale, quello

che è certo è che una razionalizzazione in
questo settore ed una seria politica dei red-
diti sono ormai divenute improrogabili nel-
l'interess'~ di tutti.

Mi rendo pertanto conto che molto spes-
so alcune lnttaglie divengono di bandiera;
ma il momento è così grave da non consi-
gliare nessuno ad indulgere in questioni che
sono solo di principio. Non vorrei sembrare
semplicistico o depositario di soluzioni li-
neaTi ed efficaci, ma, se tutto questo che
ho detto è realizzabile, a me sembra che
una politica di carattere congiunturale in
questo caso sortirebbe effetti di tipo strut-
turale, specialmente se essa venisse aggan-
ciata al piano triennale e, come accennavo,
ad una politica di bilancio, tesa in primo
luogo ad un suo risanamen~o, in secondo
luogo ad un trasferimento di risorse dalla
spesa corrente a quella produttiva ed infi-
ne ad una riqualificazione degli investimen-
ti pubblici.

Devo per forza di cose e di tempo es-
sere sintetico; ma vorrei osservare che lo
eventuale rifacimento della legge n. 675 e
gli eventuali interventi a favore dei settori
industriali in crisi devono mirare a scon-
giurare l'eventualità che il sostegno pubbli-
co si traduca in un inutile sperpero di ri-
sorse a sostegno di aziende decotte. Per que-
sto motivo è indispensabile subordinare gli
aiuti ad una serie di controlli finalizzati ad
accer~are. nel quadro degli obiettivi fissati
dal piano triennale, la validità degli inve-
stimenti che si intendono attuare ed il li-
vello di occupazione che essi sono in gra~
do di consentire.

E in tale contesto che va affrontato il
problema del Mezzogiorno: non più soltan-
to con dichiarazioni di buona volontà od
effettuando investimenti casuali o, peggio
ancora, utilizzando il denaro pubblico a sco-
pi clientelari; la vecchia questione meridio-
nale, infatti, è rimasta ancora oggi una que-
stione anche a causa di una ben definita
scelta politica. Se il Mezzogiorno è un poz-
zo senza fondo che assorbe risorse senza
dare risultati, ciò va imputato alla classe
politica che ha utilizzato tali risorse non al
fine di effettuare investimenti produttivi nel
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quadro di una politica di interventi program-
matici, ma a scopi clientelari.

Il problema, comunque, non è più eludi-
bile. Talune zone del Mezzogiorno hanno rag-
giunto uno stato di degrado ~ a parte la
zona terremotata ~ veramente insopporta-
bile. Basti pensare al fenomeno dilagante
della criminalità organizzata, che è l'espres-
sione e la conseguenza di tale stato di cose,
per rendersi conto che quest'area geografica
rischia seriamente di trasformarsi in una
polveriera.

Se si vogliono evitare gli errori passati
ed avviare verso una definitiva soluzione
questi problemi, ritengo che sia indispen-
sabile l'elaborazione di un piano plurienna-
le di sviluppo articolato secondo le diver-
se realtà economiche e territoriali poichè
solo effettuando investimenti e concedendo
incentivi sulla base di un quadro di riferi-
mento è possibile evitare che si ripetano
gli errori di Gioia Tauro e di Pomigliano
d'Arco.

Nel definire poi gli obiettivi di politica
industriale non è possibile non tenere con-
to che in questo settore un ruolo trainante
dovrebbe essere svolto dalle partecipazioni
statali, se esse venissero finalmente gestite
non più per sprecare o consumare denaro
pubblico ma in base a quei famosi criteri
di economicità cui la legge stessa fa riferi-
mento. Esiste infatti una serie di settori in-
dustriali in cui siamo estremamente carenti
e rispetto ai quali esiste una forte doman-
da estera proveniente in particolar modo
dai paesi esportatori di petrolio. Penso ai
prodotti ad alto contenuto tecnologico ed
alla necessità di riconvertire in maniera se-
ria la nos tra economia poichè nei tradizio-
nali set tori non siamo più in grado di es-
sere concorrenziali, essendo i paesi del ter-
zo mondo, ma non soltanto questi, in gra-
do di offrire i medesimi beni a prezzi più
bassi.

Orbene, il problema della riconversione
industriale non può essere affrontato con
il tradizionale strumento degli incentivi o de-
gli aiuti o quanto meno queste strategie da
sole non sono sufficienti. Ancora una volta
la funzione delle partecipazioni statali po-
trebbe l->.'clarsi essenziale se assumesse

un ruolo trainante effettuando investirmen-
ti nei settori tecnologicamente più avan-
zati. Non solo tutto ciò ci consentirebbe
di rilanciare le nostre esportazioni e di rie-
quilibrare i nostri conti con l'estero, ma a
guardar bene l'eventuale allargamento del-
la nostra base produttiva avrebbe l'effetto
di attenuare la nostra dipendenza dall' este-
ro che in un momento di grave crisi inter-
nazionale deve costituire un obiettivo im-
portantissimo non solo per ragioni econo-
miche.

È in questo contesto che SI mserisce il
problema energetico rispetto al quale la no-
stra impreparazione è veramente preoccu-
pante. Se vogliamo evitare ancora una volta
di essere in ritardo con i tempi è neces-
sario varare al più presto un piano energe-
tico nazionale e puntare su tutte le forme
di energia alternativa al petrolio, nei limiti
in cui tutto questo è conveniente dal punto
di vista economico, senza assumere posizio-
ni preconcette o semplicistiche nei confron-
ti dell'energia nucleare. Se è indubbio che
è necessaria una seria politica dell'ambien-
te, non per questo bisogna dimenticare che,
allo stato attuale, l'unica alternativa al nu-
cleare è la candela. Chi è afflitto da smanie
demagogiche può anche fare propria que-
sta ultima prospettiva; chi invece pensa al
futuro del paese ed è convinto che non è
possibile nè auspicabile abbandonare un de-
terminato modello di sviluppo economico
e sociale non può che darsi una linea diret-
trice, assicurare al paese fonti di energia
alternativa e garantire una seria politica am-
hientale. Del resto questa direttiva stanno
seguendo quasi tutti i paesi del mondo, in-
dipendentemente dal sistema politico con il
quale sono retti.

Onorevole Presidente del Consiglio, ono-
revoli colleghi, è sempre stata affermata,
nel corso dei dibattiti sulla fiducia, la vo-
lontà dei governi succedutisi negli ultimi
decenni di mantenere la Repubblica nel-
l'ambito di llna reale solidarietà atlantica ed
il suo Governo, senatore Spadolini, non è
da meno nella enunciazione di una scelta
che d'altronde il Parlamento compie anno
per anno durante il dibattito sulla politica
estera del paese.
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Nel corso dei decenni tuttavia questa for-
mula ha significato diversi intendimenti, ivi
compresa, in alcuni casi, una deficienza di
ruolo, di identità della nostra politica este-
ra a confronto con quella di altri partners
europei. Bene ha fatto il Governo che lei
presiede, senatore Spadolini, ad esordire con
fermezza contro il nascente direttorio euro-
peo a tre voci promosso dal Governo in-
glese ed è importante che l'Italia, dopo aver
dato questa prova di fierezza, sia conseguen-
te ai suoi atti e svolga quindi un ruolo at-
tivo nella politica internazionale.

Diversi passati governi hanno spesso in-
terpretato il ruolo crescente del bipolarismo
e la necessaria solidarietà atlantica come
causa di forza maggicre per una perdita di
ruolo o, ~e si vuole, di identità. Altri go-
verni, sotto le pressioni del direttorio fran-
co-tedesco, dettero una impressione di po-
tenza sulla scena mondiale e crearono sfi-
ducia in molti circoli occidentali, mentre
autorevoli voci facevano vagheggiare in lon-
tananza l'idea di un neoneutralismo.

Dal Governo Cossiga in poi l'Italia ha
imboccato una strada piÙ difficile ma co-
raggiosa, che a nostro parere va difesa e
incoraggiata. Infatti l'unica iniziativa che
la Repubblica italiana ha assunto a pieno
titolo e per diretta responsabilità nel corso
di questi anni è stata l'accordo can la Re-
pubblica maltese tendente a garantirne la
neutralità, e le voci dell'accordo di coope-
razione militare e di difesa tra la Libia e
l'Unione Sovietica confe.rmano la lungimi-
ranza politica di questo atto così tenace-
mente voluto dai socialisti italiani.

Con quell'accordo l'Italia assunse un im-
pegno attivo nel quadro regionale mediterra-
neo che piÙ propriamente le compete ed as-
sieme all'impiego diligente e volenteroso del-
le proprie forze a favore dell'ingresso nel-
la Comunità della Grecia, della Spagna e del
Portogallo ha dato, anche per l'autorevole
e prestigioso impegno del Presidente della
Repubblica, il segno di una volontà nazio-
nale di concorso operoso al processo inter-
nazionale di pace. di distensione e di equi-
librio.

Occorre continuare su una strada propo-
sitiva e di iniziative. Dopo il recentissimo

vertice del Lussemburgo sono apparse chia-
re le difficoltà degli Stati della CEE dinan-
zi alla crisi mondiale. L'Italia potrà tra 15
giorni, al vertice di Ottawa, portare un suo
contributo facendo valere sia la sua tren-
tennale lealtà nei confronti del suo mag-
giore alleato, gli Stati Uniti, sia il peso che
le deriva dall'essere uno dei più importanti
paesi industrializzati che ha pagato e pa-
ga un prezzo non indifferente, e non solo
per contingenze nazionali, della politica eco-
nomica occidentale.

Si è detto che le due diverse accentuazio-
ni, quella francese e quella americana, e
cioè una maggiore accentuazione nella lot-
ta alla disoccupazione o in alternativa un
maggiore impegno del sistema monetario
che fa capo al dollaro, sano i due corni
del dilemma. Nei fatti concreti l'Italia ha
bisogno di svolgere un ruolo moderatore
tra gli interessi divergenti degli altri tre
grandi paesi europei, Inghilterra, Francia e
Germania, per evitare che la guerra dei tas-
si di interesse ed il mancato controllo sul
cambio del dollaro coinvolgano l'Europa in
un cambiamento delle regole del gioco e cioè
nel passaggio da politiche concertate a po-
litiche strettamente nazionali per uscire dal-
la crisi, cosa che farebbe aumentare e non
diminuire lo stato di difficoltà e la disoc-
cupazione. Infatti si parla sempre meno ac-
cortamente e da diverse parti di non dare
avvio alla seconda fase dello SME, di non
sostenere i costi dell'aumentato bilancio del-
la CEE, di negoziare nazione per nazione
con il Giappone i gravi problemi della con-
correnza del commercio internazionale.

Ad Ottawa l'Italia, pur non mancando di
mediare tra gli interessi divergenti, deve te-
ner conto che la vanificazione della solida-
rietà europea potrebbe bloccare il diffici-
le processo di integrazione iniziato con l'ac-
cordo per l'elezione diretta del Parlamen-
to europeo e contemporaneamente bloccare

I quello che doveva essere il dato innovati-
vo della politica internazionale degli an-
ni '80: l'attuazione del dialogo Nord-Sud che
proprio per iniziativa europea fu demanda-
to dal vertice dei paesi industrializzati te-
nutosi a Venezia lo scorso anno, ad Ottawa.
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Nell'ambito della politica Nord-Sud il nuo-
vo Governo dovrà dare prove, a nostro pa~
rere, di voler migliorare un'attiva politica
Nord~Sud e cioè una politica innovativa, non
di razionalizzazione delle crisi esistenti,
rompendo il cerchio magico del nuovo sfrut-
tamento basato sul transfert di piccola e
media tecnologia e l'acquisizione di mate-
rie prime che si è dimostrato alla lunga
velleitario e improduttivo.

Occorre recuperare invece alla logica del-
la cooperazione e dello sviluppo equilibra-
to vaste aree del mondo, tra cui parte im~
portante è quella del blocco dei paesi non
allineati. Occor.re incentivare il dialogo Nord-
Sud consentendo così al primo Governo pre-
sieduto da un laico di far esercitare al no-
stro paese un ruolo originale e corrispon-
dente agli ideali di giustizia sociale che so-
no alla base della nostra democrazia.

Per essere credibile il nuovo Governo do-
vrà tuttavia dare prova di volere e di po-
tere, nonostante i tagli di bilancio e una
più severa politica di spesa pubblica, rag-
giungere, così come indicato dal Parlamen-
to, entro il 1985, l'obiettivo dello 0,3 per
cento delle risorse da investire nella coope~
razione. Ancora per quest'anno l'impegno
di spesa italiana è di 1.217 miliardi: una
somma quindi deHo 0,1 per cento, inferiore
a quella degli altri paesi industrializzati e
che impedisce una piena partecipazione ita-
liana al processo di presa di decisioni.

Un ruolo attivo dovrebbe con maggiore
incisività continuare a gestire l'Italia neHa
politica per i diritti deH'uomo. A questo sco-
po è importante che la politica del nostro
paese, in sede sia bilaterale che multilate-
rale, tenga sempre conto della complemen-
tarità della politica di cooperazione econo-
mica, culturale, scientifica o militare con
l'esercizio del rispetto dei diritti civili e
politici dell'uomo come singolo e come
gruppo.

Con particolare insistenza i socialisti pro~
pongono che un rappresentante del nostro
paese partecipi a pieno titolo alla Commis-
sione per i diritti dell'uomo delle Nazioni
Unite. Attualmente i focolai di crisi conti-
nuano a minacciare l'equilibrio mondiale:
in modo particolare l'invasione sovietica del-

l'Mghanistan, la crisi polacca, la politica ag-
gressionista del Vietnam nel Sud-Est asiati-
ca, la politica di apartheid del Sud Africa,
l'illegittima presenza del Sud Africa in Na-
mibia, i regimi dittatoriali fascisti del Cen-
tro e del Sud America.

L'attiva presenza diplomatica italiana nel-
le sedi internazionali, ad iniziare dall'ONU,
l'oculata attenzione del Governo su com-
merci internazionali con paesi che violano
sistematicamente i diritti dell'uomo e del-
l'autodeterminazione dei popoli porteranno
sicuro giovamento alla credibilità interna-
zionale dell'Italia.

Nella passata legislatura vi fu un ampio
dibattito sulla cosiddetta questione della in-
stallazione degli euromissili. Noi rimania-
mo favorevoli alla decisione allora presa.
Oggi si intravede in lontananza e tra miUe
difficoltà la possibilità di una trattativa,
mantenendo contemporaneamente l'obietti-
vo del riequilibrio militare tra i blocchi.

Sempre in occasione del dibattito parla-
mentare sugli euromissili, si disquisì molto
sul problema della divisibilità o indivisibi-
lità delle politiche internazionali. Tuttavia
la presenza sovietica in Afghanistan e il r.i~
fiuto di accedere a una conferenza interna-
zionale restano testimonianze visibili delle
difficoltà di voler troppo sicuramente affer~
mare la necessaria divisibilità degli interes-
si e dei comportamenti in politica interna-
zionale, soprattutto quando il ruolo mondia-
le delle grandi potenze coinvolge settori re-
gionali diversi in una logica globale e di
schieramenti.

È nella autonoma politica di pace costi-
tuzionalmente seguita dall'Italia che il nuo-
vo Governo deve trovare il giusto equili-
brio per svolgere il proprio ruolo all'inter-
no dell'Alleanza atlantica e dei paesi della
CEE, rivendicando la necessità di offrire so~
lidarietà politica a chi si batte per i giusti
diritti di auto determinazione riconosciuti
dalla Carta delle Nazioni Unite così in Eri-
trea, così in Namibia, c~sì in Afghanistan
come nel Medio Oriente, nello stesso tempo
impedendo che le risorgenti logiche bipola-
ri consentano, in nome di uno statico equi-
librio, il sacrificio degli interessi legittimi
dei popoli.
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Una grande tradizione umanitaria ha fat-
to dell'Italia nel corso degli anni il rifugio
di migliaia di patrioti e di perseguitati di
tutto il mondo. Questo va a vanto del no-
stro paese e ci viene riconosciuto ampia-
mente dagli antifascisti greci, spagnoli, por-
toghesi, argentini e da chi lotta contro le
dittature nell'Ar:1erica centrale, nell'Ameri-
ca latina, nell'Africa austrsle. Nello stesso
tempo il territorio nazionale, per cause di-
verse dall'ospitalità politica, è divenuto cam-
po di esercizio di gravi incursioni spionisti-
che, di passaggio di armi, di killers e di at-
tentatori.

Tutto ciò nuoce alla politica estera del
paese, come nuoce all'ordine pubblico del-
la nazione.

I socialisti auspicano l'esercizio del mas-
simo rigore repressivo, ma auspicano anche
che l'Italia rimanga rifugio sicuro di chi lot-
ta per la libertà altrui e propria.

Nuovi equilibri si determinano nella so-
cietà, nuovi problemi emergono, soggetti po-
litici e sociali prima sconosciuti fanno la
loro comparsa. Le economie dei vari pae-
si si avviano verso una fase di trasforma-
zione e diversi rapporti si instaurano fra
paesi sviluppati e terzo mondo. Tutto ciò
non lascia però presagire la fine di una ci-
viltà o di un modello di sviluppo, ma richie-
de piuttosto alla classe politica un minimo
di sensibilità al fine di interpretare i fatti
nuovi e dare loro una esauriente risposta.

Certo in questo vorticoso processo talune
cose finiscono e altre hanno inizio, ma ciò
non vuoI dire che viene meno un modello
di civiltà, ma piuttosto che questo va ad
assumere una nuova fisionomia. Queste con-
siderazioni sono ancora più vere se messe
in relazione al caso italiano, dal momento
che nel nostro paese la crisi non è dovuta
soltanto a pretesi fattori endogeni, al ca-
pitalismo o alla democrazia, ma anche e più
banalmente a lunghi anni di malgoverno
che hanno determinato conseguenze funeste,
non ultima fra queste il terrorismo che, do-
po un periodo di stasi, sta riprendendo a
dilagare in maniera impressionante e le cui
radici vanno ricercate nella strategia della
tensione, nelle stragi di Stato, nei processi

conclusi con assoluzioni generali, nelle con-
ni venze con i corpi separati.

11 problema del terrorismo si inserisce
comunque in quello più ampio della giusti-
zia in genere, di quella penale in specie. Sul-
la necessità di snellire i tempi processuali
{depenalizzazione, infrazioni minori) e sul-
la necessità di emanare il nuovo codice di
procedura penale siamo tutti d'accordo. Eb-
bene, spetta a lei, Presidente, fare in modo
che queste esigenze vengano una buona vol-
ta appagate.

Su un problema che si va sollevando da
un po' di tempo a questa parte vorrei sof-
fol'marmi un momento: si tratta della que-
stione relativa alla responsabilità del giudi-
ce. In un recente convegno promosso dal
nostro centro culturale Mondo operaio, è
prevalso il principio per cui non è opportu-
no scalfire la formula organizzatoria della
divisione dei poteri, essenziale allo Stato di
diritto, istituendo controlli sull'attività giu-
risdi.7.ionale da affidare ad organi apparte-
nenti ad altri poteri, in particolare al potere
esecutivo. Pur restando ferma dunque la ne-
cessità di garantire la massima imparziali-
tà e discrezionalità sia ai giudici del ra-
mo giudicante che a quelli dell'inquirente,
proprio perchè questa discrezionalità, come
stabilisce l'articolo 101, deve essere vinco-
lata alla legge, è indispensabile approntare
rimedi idonei a far sì che il potere dei giu-
dici non si trasformi in arbitrio. Tutto ciò
al fine di garantire ai cittadini i loro di-
ritti, la loro onorabilità, le loro libertà fon-
damentali. Quindi un eventuale controllo
sull'attività dei giudici non può essere af-
fidato ad O"r~aDinon imparziali, come quelli
appartenenti al potere esecutivo, ma sem-
mai al CÙì1siglio superiore della magistratu-
ra, che, nello spirito della nostra Costituzio~
ne, è l'istituzione alla quale è affidato il go-
verno e il controlla del potere giurisdizio-
naIe.

Sempre nel quadro dei problemi relativi
alla giustizia e alla lotta contro la crimina-
lità, va riconsiderata la questione delle car-
ceri. Durante il caso D'Urso si è visto che i
brigatisti reclusi riuscivano con la massima
comodità a comunicare con l'esterno e a
dirigere tranquillamente le operazioni. Più
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di recente, gli omicidi commessi negli isti~
tuti di pena si vanno moltiplicando a un
ritmo preoccupante. Questi sono fatti vera~
mente sconcertanti che occorre far sì che
non si ripetano, altrimenti ogni tentativo di
lotta contro la criminalità andrebbe nulli-
ficato.

Vorrei rave un ultimo accenno sui proble-
mi istituzionali ai quali ho più volte fat~
to riferimento e che sono connessi con i
temi che ho da ultimo affrontato. Inizio con
la questione relativa allo sciopero nei pub-
blici servizi, che ormai è divenuta della
massima urgenza e che non può essere ri-
solta con interventi estemporanei. Il Pre~
sidente del Consiglio probabilmente avrà
letto sulla « Stampa}} di Torino alcune con~
siderazioni fatte dal suo amico Firpo in
occasione di una sua faHita visita ai due
bronzi di Riace a Firenze perchè il museo
era chiuso e in occasione di un suo viag~
gio in Sardegna, quando il traghetto non
partiva per uno sciopero e non poteva tor~
nare perchè la squadra di calcio del luogo
aveva perso la partita. Lei conosce molto
bene il professor Firpo, persona stimabilis-
sima. Queste sono cose che pesano sul tu-
rismo, che è in calo.

Piaccia o no, i dipendenti dei pubblici ser~
vizi non possono considerarsi uguali agli
altri proprio in quanto ad essi è affidato
il funzionamento di servizi così essenziali
per la comunità da rendere insopportabile
una loro eventuale cessazione temporanea.

D'altro canto occorre tener presente che,
per le ragioni che ho appena evidenziato,
questi lavoratori hanno un tale potere ri-
cattatorio che anche la più assurda delle
loro richieste rischia di essere esaudita. Se
allora non si vuole arrivare ad una distri-
buzione del reddito effettuata sulla base dei
ricatti che i vari lavoratori sono in grado
di operare, è indispensabile intervenire o
con l'autoregolamentazione dello sciopero o
con la legge. Così non è più possibile an-
dare avanti: decidano i sindacati un codi-
ce di comportamento accettato da tutti e da
tutti rispettato, oppure si intervenga con
legge. Sono anni che si aspetta e 10 stilli-
cidio quotidiano degli scioperi corporativi
dei treni. degli aerei, dei traghetti, degli ospe-

dali, degli autobus, delle metropolitane con-
tinua.

Si tratta possibilmente di dare al paese
certezze che promanano dai suoi cittadini
e che non scendono invece come distaccate
ed autoritarie decisioni. Qui il pensiero cor-
re alla questione relativa al referendum. Gli
istituti di democrazia diretta, in un regime
in cui la sovranità spetta al popolo e que-
sti la esercita attraverso rappresentanti, han-
no la funzione di evidenziare eventuali scol-
lamenti che si sono determinati tra società
civile ed istituzioni. Le recenti vicende ita-
liane hanno dimostrato che l'attuale legge
che disciplina il referendum consente l'uti-
lizzazione di questo istituto non per le fi-
nalità cui ho fatto riferimento, ma sovente
per scopi demagogici verso cui per fortu-
na la società dimostra una scarsa ricetti~
vità.

È indispensabile quindi rivedere questa
legge non al fine di snaturare l'istituto, ma
allo scopo di ricondurlo alla sua origina~
ria funzione: le proposte avanzate in tal
senso sono comunque molteplici ed anche
adeguate. L'importante a questo punto è
dar loro veste di legge al più presto, per
evitare che nuove crociate si inizino su una
somma variegata di problemi.

Onorevole Presidente del Consiglio, ono-
revoli colleghi, la questione più grave che
ci troviamo a fronteggiare in questo mo~
mento è quella relativa alla stabilità gover~
nativa. In realtà il tema sarebbe più ampio
e complesso poichè ci troviamo nella neces-
sità di mediare due formule organizzatorie
contrastanti, vale a dire la forma di Gover-
no parlamentare ed il principio democrati-
co. È probabile che il nostro Costituente, nel
far propria la forma di Governo parlamen~
tare, implicitamente pensasse che essa do~
vesse essere utilizzata in senso maggiorita-
ria. Così però non è stato in quanto la leg-
ge elettorale istituiva un proporzionalismo
probabilmente eccessivo. La conseguenza è
sotto gli occhi di tutti: in Italia i governi
durano al massimo un anno, con la conse-
guenza che la linea politica si frammenta
continuamente, l'efficacia dell'azione dei
pubblici poteri è discontinua ed episodica,
organi burocratici si appropriano di funzio-
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ni che sarebbero di altra amministrazione
e così via.

Attualmente comunque i partiti sono con-
trari ad apportare modifiche in senso mag-
gioritario alla nostra legge elettorale e pen-
so che occorrerà adottare altre misure qua-
li ad esempio l'istituto della fiducia costrut-
tiva, che in altri paesi ha dato ottimi ri-
sultati.

S P A D O L I N I, presidente del Con-
siglio dei ministri. La mozione motivata è
già quaJcosa ed esiste già nei regolamenti.

C I P E L L I N I. Certo, è già qualcosa.
Comunque, a prescindere dalla riforma del
sistema istituzionale, ritengo che qualche
modifica all'attuale legge elettorale vada ap-
portata. Intanto bisognerebbe far sì che la
elezione del Senato della Repubblica avven-
ga realmente su basi regionali, altrimenti
si rischia davvero di fare del Senato una
seconda Camera. In secondo luogo occor-
rerebbe attenuare la dipendenza dei parla-
mentari dall'elettorato. I fenomeni aberran-
ti di clientelismo. che tanto deprechiamo,
ed il tanto criticato assenteismo parlamen-
tare nascono proprio dalla necessità che
quasi tutti hanno di curare il proprio col-
legio o la propria circoscrizione. Un allar-
gamento dei collegi e delle circoscrizioni
elettorali non risolverebbe tutto, ma quan-
to meno attenuerebbe tale stato di cose.

È dal 1948 che in ogni programma di Go-
verno viene inserita l'emanazione della famo-
sa legge sull'ordinamento della Presidenza
del Consiglio e, da qualche anno, si parla
sempre con maggior frequenza di accorpa-
menti di ministeri, specialmente economici,
ma puntualmente questi importantissimi im-
pegni non sono mai stati rispettati; i tempi
sembrano ormai maturi, affinchè questi pro-
positi non rimangano nel novero delle buo-
ne intenzioni. Speriamo bene.

Quanto ai rapporti tra Parlamento e Go-
verno è scontato osservare che la funzione
del primo è essenzialmente di controllo, in
quanto, a ben vedere, lo stesso esercizio
della potestà legislativa dovrebbe essere fi-
nalizzato a tale scopo.

Per tale motivo ritengo indispensabile de-
legificare una serie di materie poco impor-

tanti, che gravano sul lavoro parlamenta-
re, tanto da rendere difficile l'esercizio del-
le funzioni istituzionali che a questo affida
la Costituzione. Improrogabile è poi la ri-
forma dei regolamenti parlamentari (so-
prattutto di uno perchè il nostro, per for-
tuna, funziona bene), specialmente laddove
essi consentono un'utilizzazione ipertrofica
dell'arma ostruzionistica e del voto segreto.

Il Governo, che oggi si presenta al Sena-
to, trova insomma dinanzi a sè una serie
di problemi che attendono una risposta ade-
guata.

Pretendere la soluzione immediata di tut-
te le questioni sarebbe ovviamente irrazio-
nale ed assurdo, ma noi siamo ugualmente
fiduciosi e salutiamo questa svolta, che si
è registrata nella vita politica del paese,
come !'inizio di una fase nuova, aperta ad
ulteriori sviluppi.

Onorevole Presidente del Consiglio, ella
ha tenuto in gran conto, come tutti i de-
mocratici d'altronde, il fenomeno del terro-
rismo e la volontà di debellarlo e di estir-
parlo. L'assassinio dell'ingegner Taliercio fa
inorridire anche il cuore più duro: non cer-
to quello dei brigatisti rossi che più non
esiste, perchè sostituito da una lucida fol-
lia, tanto più pericolosa perchè spietata. Ma
proprio per questo occorre intensificare gli
sforzi e l'azione per estirpare il tumore che
minaccia il vivere democratico del nostro
paese.

Ella ha sottolineato con fermezza la ne-
cessità di un'azione moralizzatrice che val-
ga a ristabilire fiducia nel cittadino e cre-
dibilità nel sistema. Ha esposto le linee di
una politica severa per contenere l'inflazio-
ne, per riportare il nostro paese al rango
degli altri partners europei. Ha insistito sul-
le emergenze, chiedendo convergenza su ciò
che è essenziale ed urgente. Dobbiamo dire
che siamo d'accordo su tutto, anche sul
grave motivo del nostro allarme, come lei
ha detto: la disoccupazione intellettuale e
giovanile.

Ella, signor Presidente, ha concluso di-
cendo di assumersi come suoi tutti i proble-
mi irrisolti; ebbene, uno ve n'è, non cer-
tamente irrisolto, ma non ancora compiu-
to: la Costituzione, che è il nostro perma-
nente riferimento. Essa va applicata con ri-
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gare e con altrettanto rigore va rispettata,
anche se alcuni suoi punti potrebbero es~
sere aggiornati senza peraltro stravolgerne
la sostanza.

Un grande italiano, uno dei padri della
nostra Repubblica, in un discorso ai giova~
ni nel lontano 1955, così concludeva: «Quan~
to sangue e quanto dolore, per arrivare a
questa Costituzione! Dietro ad ogni arti~
colo di questa Costituzione, o giovani, voi
dovete vedere giovani come voi: caduti com~
battendo, fucilati, impiccati, torturati, mor~
ti di fame nei campi di concentramento,
morti in Russia, morti in Africa, morti per
le strade di Milano, per le strade di Firen-
ze, che hanno dato la vita perchè la liber-
tà e la giustizia potessero essere scritte su
questa Carta. Quindi, quando vi ho detto
che questa è una carta morta... no, non
è una carta morta! Questo è un testamento,
un testamento di centomila morti. Se voi
volete andare in pellegrinaggio nel luogo do~
ve è nata la nostra Costituzione, andate nel~
le montagne dove caddero i partigiani, nel~
le carceri dove furono imprigionati, nei cam~
pi dove furono impiccati. Dovunque è mor-
to un italiano per riscattare la libertà e
la dignità, andate lì, o giovani, col pensie-
ro, perchè lì è nata la nostra Costituzione ».

Questa è la Costituzione: quella descrit~
ta da Piero Calamandrei e che ha avuto
per padri grandi italiani, uno dei quali do-
mani compie i tre anni dell'alto magistero
al quale è stato chiamato non soltanto dal
Parlamento ma dall'intero paese.

A questo grande italiano noi socialisti in-
viamo, anche da questi banchi, un appassio-
nato, affettuoso augurio e ringraziamento.

Se, come tutti noi, il Governo che sta per
ottenere la fiducia del Senato applicherà,
rispetterà, non citerà a sproposito la Costi-
tuzione, ebbene, quei giovani ai quali si ri-
volgeva allora Calamandrei ed ai quali si
è rivolto il suo allarme si avvicineranno
per contribuire alla costruzione di una so-
cietà piÙ pulita e piÙ sana.

Se il suo Governo, senatore Spadolini,
riuscirà in questo, lascerà un segno profon-
do e una traccia incancellabile: per parte
nostra (lo dimostra anche l'impegno diret-
to nell'Esecutivo) faremo di tutto per fa-

vorirla in questo disegno. (Vivi applausi dal-
la sinistra, dal centro~sinistra e dal centro.
Molte congratulazioni).

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

M A N C I N O. Signor Presidente, si-
gnor Presidente del Consiglio, onorevoli col-
leghi, il tempo intercorso tra la costituzio-
ne del Governo Forlani e quella del Gover-
no Spadolini è ricco di interessanti avveni-
menti sul piano internazionale. Gli Stati
Uniti hanno eletto il nuovo loro Presiden~
te con suffragio pieno e carico di forti ade~
sioni degli strati più diversi e perciò, se-
condo i tradizionali nostri criteri di valuta~
zione, meno decifrabili del popolo america-
no; i francesi hanno dapprima selezionato
in un duro confronto il nuovo loro leader
e poi ne hanno accompagnato l'ascesa al-
l'Eliseo con una maggioranza assoluta uni~
voca e stabilizzante.

Sarà anche per la coincidenza delle rifles-
sioni sui regimi presidenziali, certo è che
nei due grandi paesi occidentali sui temi
della governabilità si è registrata una svol-
ta, sono intervenuti, nella stabilità del qua-
dro democratico, mutamenti così profondi
negli assetti di potere da influenzare per
lunghi anni il dibattito politico generale
fino ad accompagnare quello al nostro inter-
no con riferimenti tra loro non facilmen-
te riconducibili ad unità.

Si è parlato, subito dopo l'elezione di Rea~
gan, di riflusso, di una tendenza popolare,
quando è in atto una profonda crisi econo-
mica che coinvolge le strutture stesse delle
componenti produttive, a privilegiare le for~
ze che fanno affidamento sulla politica mo~
netaria piuttosto che su quella del new deal:
non si è valutata, invece, attentamente la
tendenza di un popolo a recuperare prospet-
tive di leadership fortemente compromesse
negli ultimi anni carteriani. L'esempio ame~
ricano è sembrato per un certo periodo
esporta bile come un qualunque prodotto e,
fino a quando non si sono svolte le elezio~
ni francesi, valido anche nel continente eu-
ropeo. Dopo la Thatcher anche Reagan da-
va inconsapevolmente fiato alle trombe del
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riflusso e l'Europa sembrava percorsa dal
vento della moderazione.

La vittoria di Mitterrand ha rimesso tut-
to in discussione. Anche la Francia ha im-
boccato il tunnel di una profonda crisi eco-
nomica e la risposta che hanno dato i fran-
cesi è stata in direzione della difesa del-
l'occupazione e del salario. Se il dato eco-
nomico ha una sua grande valenza nella lot-
ta dei popoli per la democrazia e lo svilup-
po, ogni paese dà ad esso la risposta che
è reputata più idonea e convincente. Nessu-
no può combinare insieme elementi diver-
si, proprio perchè diversa è la storia di cia-
scun popolo, e dare asetticamente, al di là
del tempo e dello spazio, il medesimo giu-
dizio sulla evoluzione di una comunità na-
zionale.

USA e Francia avevano ed hanno proble-
mi diversi; diverso è stato perciò il segno
del mutamento intervenuto pur se la pro-
porzione dello stesso lascia affiorare le ra-
gioni della identità piuttosto che quelle del-
la diversità. E seppure i problemi possono
essere uguali, la risposta già appare di se-
gno diverso. In un momento di grave cri-
si strutturale, a fronte di un alleato che
gioca il suo bilancio interno ed internazio-
nale sul rialzo, che non ha precedenti, del
dollaro, la Francia sembra proporre all'Eu-
ropa, in alternativa alla depressione della
domanda, una sorta di non totale alJinea-
mento ad utilizzare i tradizionali meccani-
smi di contenimento della spesa e di rin-
caro del costo del denaro. Se il mutamento
di linea politica in Francia punta anche
sulla diversa risposta da dare alla crisi eco-
nomica che investe i paesi occidentali, il
problema piÙ rilevante che si trova a dover
fronteggiare il Governo Spadolini è quello
dell'esatta collocazione europea di un pae-
se, il nostro, abituato a ragionare in ter-
mini monetaristici ogni volta che si imbat-
te nella spirale inflazione-recessione.

La fedeltà alle tradizionali alleanze non
è in discussione. Lo stesso Mitterrand, coin-
volgendo nel primo Governo socia1ista del
dopoguerra i delusi comunisti di Marchais,
ha preteso che la politica estera fosse ca-
ratterizzata da una chiara scelta di campo:
NATO, CEE, Afghanistan, Polonia sono te-

mi propri di una democrazia occidentale
difficilmente mutuabile da altro sistema po-
litico.

Se valida è la scelta di campo, se nessu-
no può dubitare della nostra appartenenza
all'area atlantica e degli obblighi di reci-
proca assistenza nei rapporti internazionali,
se diventa difficile sostenere dissociazioni
dalle comuni responsabilità, occorre operare
perchè vengano sviluppate e consolidate le
condizioni di equilibrio mondiale che, attra-
verso le scelte di carattere atlantico, siamo
riusciti a realizzare. Appare giusta, a no-
stro avviso, la posizione del Governo desu-
mibile dalle dichiarazioni programmatiche.
Se l'assetto bipolare del mondo è stato for-
temente indebolito dalla presenza cinese e
dall'emergere di nuove realtà continentali,
se la proliferazione atomica determina rot-
ture di antichi equilibri e rende più diffi-
cile l'azione di ricomposizione dei tradizio-
nali rapporti di politica estera, occorre ado-
perarsi per consolidare il processo di svi-
luppo della politica di distensione interna-
zionale. Il nostro ruolo non può che esse-
re attivo: dobbiamo operare perchè venga-
no spenti tutti i focolai di guerra che met-
tono in forse la pace mondiale; dobbiamo
incoraggiare ogni sforzo da altri fatto in
questa direzione, come condannare ogni ten-
tativo che incrini la insostituibile linea del-
la distensione dei popoli.

Si deve lavorare per la giusta soluzione
dei problemi mondiali, per un disarmo ga-
rantito che coinvolga, ad un tempo, i paesi
dei tradizionali blocchi e quelli emergenti.
La ripresa, perciò, delle trattative sul disar-
mo va sostenuta con convinzione e con la
consapevolezza che i popoli non hanno al-
ternative alla politica del disarmo. Questa
è una politica particolarmente difficile oggi
che USA e URSS, anche per via di un qual-
che mutamento intervenuto con l'elezione di
Reagan, accennano timidamente ad avviare
trattative di ripresa al processo di disten-
sione, che, se non fondato sulla paura e
non sorretto dalle reciproche minacce al
ricorso all'armamentario bellico, passa at-
traverso la rinuncia alla politica internazio-
nale fondata sull'equilibrio del terrore e sul
bilanciamento delle potenze in campo.
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Certo, l'invasione dell'Afghanistan e le mi-
nacce, allo stato, soltanto di natura ideolo-
gica nei confronti della Polonia non consen-
tono una ripresa più energica delle tratta-
tive distensive: si riaprono orizzonti di
preoccupata tensione tra le due maggiori
potenze e la corsa agli armamenti, a causa
dell'inferiorità tecnica del versante occiden-
tale, può diventare una risposta difficilmen-
te rinvia1>ile.

Questa di mirare più ai processi di di-
stensione che a quelli di tensione è indu1>-
biamenie una politica difficile, che però, con
la necessaria prudenza ma anche Con slan-
cio e fiducia, possiamo praticare.

Per dirla col compianto onorevole Moro,
l'Alleanza atlantica è tuttora per noi «un
importante nucleo di solidarietà irrinuncia-
1>ile, in un contesto di preziosa amicizia in
campo internazionale, un mezzo per dare
un vasto respiro ed anche un respiro mon-
diale alla nostra politica. L'essere nell'Allean-
za non ci esime del resto dal lavorare per
la pace e per un più umano e sta1>ìle as-
setto dei rapporti tra i popoli. Anzi ci im-
pegna a fare dell'Alleanza e di noi nell'Al-
leanza un mezzo di comprensione e di in-
tesa con una varia iniziativa che, senza es-
sere dettata da ragioni di dispetto, a1>1>ia
una sua autonomia ed una portata che lo
svolgere degli eventi configura rilevante».

È partendo da questa premessa e col
preciso intendimento di realizzare questi
o1>iettivi che il nostro ruolo attivo nel con-
testo europeo non può avere incertezze.
Do1>1>iamo lavorare per rafforzare l'Euro-
pa, dob1>iamo riprendere il nostro ruolo di
protagonisti nel processo d'integrazione eu-
ropea, soprattutto oggi che la Francia con
Mitterrand consente di guardare più all'Eu-
ropa dei popoli che a quella delle nazioni.
Il nostro ruolo europeo non può non farsi
carico delle tensioni economiche in atto,
non può non guardare alle molteplici pos-
si1>ìlìtà che si offrono di favorire un pro-
cesso di sovranazionalità e di più intensi
rapporti intereuropeì.

La crisi economica che oggi viviamo è
di dimensione tale che una risposta ad essa
non dipende soltanto da fattori di politica
interna, ma dalla capacità di coinvolgere le

strutture comunitarie nella lotta all'infla-
zione. Al fattore petrolio che ha avuto un
ruolo determinante nel ridimensionamento
dei processi di crescita di ciascuna comu-
nità politica oggi si aggiunge il fattore dol-
laro che accresce disagi nei cam1>i mone-
tari, fa salire il costo del denaro, mette
in crisi tradizionali canali della 1>ilancia dei
pagamenti.

Appare perciò giusta, onorevole Spado-
lini, 18 posizione recentemente assunta dal
Consig1io d'Europa di Lussem1>urgo di svol-
gere una démanclze pressante nei confronti
degli Stati Uniti allo scopo di sottolineare
b preoccupanti conseguenze di una politica
monetaria americana finalizzata a fatti in-
terni e caratterizzata da disattenzioni di
carattere internazionale.

La strategia delle depressioni monetarie
può dare l'impressione di giovare per qual-
che tempo alla politica di potenza degli Sta-
ti Uniti. ma al limite avre1>be respiro cor-
to e conseguenze difficilmente ricomponi1>i-
li sul piano internazionale. La crisi delle
maggiori potenze economiche europee non
giovere1>1>e nè alla politica di distensione
nè al ruolo egemone di una potenza dello
spessore, della vastità, della universalità de-
gli Stati Uniti, garante principale della pa-
ce internazionale.

Ma se da una parte gli Stati Uniti devono
contemperare i loro interessi di nazione con
quelli di leader indiscusso dei popoli li1>eri,
se gli americani non possono chiudere en-
tram1>i gli occhi sulle conseguenze incalco-
labili del meccanismo monetario introdotto
come regolatore principale, se non esclusi-
vo, dei rapporti economici, incom1>e sull'Eu-
ropa e quindi su di noi il dovere di dare
alla situazione economica internazionale il
giusto peso che occorre per com1>attere al-
!'interno di ciascuno Stato mem1>ro, e com.
plessivamente, l'inflazione galoppante e il
rischio di una forte recessione.

Il piano La Malfa, onorevole Presidente
del Consiglio, finisce per diventare, come
vede, la cartina di tornasole dell'attività eco-
nomica del Governo che la fiducia del Par-
lamento le consentirà di presiedere. E se è
vero che per com1>attere l'inflazione occor-
rono anche e non solo tagli alla spesa pub-
1>lica e forti contrazioni della liquidità, è
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altrettanto vero che non basta attestarsi sul
primo tempo delle misure economiche per
realizzare l'obiettivo della lotta all'inflazio-
ne senza disoccupazione. Torna qui d'attua-
lità la forte e a volte aspra personalità di
Ugo La Malfa, che, nel rigore di una cor.
retta azione di Governo nei processi econo-
mici, invocava, quasi sempre invano, tempi
simultanei di intervento di riduzione delle
spese correnti e di rilancio degli investi-
menti.

Occorre avere la pazienza di riprendere
questi temi, in quanto l'emergenza econo-
mica non si combatte soltanto con la scure
selvaggia dei tagli netti cari alle teorie di
Smith. ma anche con l'organizzazione di pro.
cessi di crescita guidata voluta da Keynes.
Questi temi hanno varcato i confini del no.
stro paese e chiedono un posto autorevole
nelle decisioni della Comunità economica
europea. È ormai pacifico che il sostegno
all' econom.ia dei singoli Stati membri viene
anche e principalmente dalla qualità della
risposta che in sede comunitaria e sul piano
dei rapporti internazionali viene data ai pro.
blemi della crisi economica che è in atto.

I] contributo della CEE al mutamento
deUa qualità dello sviluppo complessivo dei
popoli europei avrà inevitabili ripercussioni
al nostro interno.

Il nostro è un paese che il profondo mu.
tamento della ql.lalità della vita fa tra i piÙ
interessanti dello scacchiere internazionale.
Sono mutati i dati culturali in proporzione
superiore al pur notevole rivolgimento dei
rapporti economici. Abbiamo una vitalità ed
una freschezza di iniziativa, una capacità di
adattamento paragonabile soltanto alla gran.
de capacità di inventiva: eppure sembriamo
un popolo stanco e privo di entusiasmo.

La società italiana ha risolto molti pro-
blemi essenziali, ma ne vede emergere ogni
giorno di nuovi in relazione a più complesse
esigenze. Ha raggiunto importanti traguardi
sociali e politici, ma registra la rottura del
vecchio equilibrio e l'emergere in modo acu-
to della necessità che se ne stabilisca uno
diverso ed a più alto livello.

Sul piano istituzionale, abbiamo dato vita
ad un pluralismo che non conosce uguali
fra i popoli a democrazia rappresentativa.

Accanto allo Stato centrale convivono le re-
gioni, i comuni, le comunità montane, un
po' meno le province. Abbiamo dato vita a
forme di partecipazione, di gestione in set-
tori delicati della vita sociale e culturale del
paese, con i distretti scolastici, le unità sani-
tarie locali. Abbiamo sempre più avvicinato
al cittadino strutture di servizio come i con-
sigli circoscrizionali. Tutto ciò ha dato ric-
chezza di livelli decisionali, possibilità di
articolazione movimentata nei rapporti con
il potere, diversità di competenze per mate-
rie e per settore, un dispiegarsi in lungo
ed in largo delle potenzialità democratiche
offerte ai cittadini, singoli o associati.

La diffusione delle istituzioni sul territo-
rio nazionale ha aiutato la nostra democra-
zia a crescere e a consolidarsi. Siamo oggi
un paese democratico fortemente lanciato
verso altri, anche se non ancora definitivi,
traguardi istituzionali. Viviamo una fase di
passaggio dal vecchio, a forti connotazioni
democratiche, al nuovo che vuole saldare
autorità, efficienza e pluralismo finora fra
loro non componibili ad unità. La sfida
degli anni '80 parte da qui, dall'esigenza di
imboccare la strada impervia dell'armoniz.
zazione delle istituzioni che appaiono e a
volte sono in aspro contrasto fra loro:
lo Stato centrale più che guardare alle sue
grandi potenzialità di coordinatore massi-
mo di ogni intervento nel settore pubblico
si piange addosso per via delle competenze
perdute ed attribuite alle regioni; le regioni
o prendono la strada dell'indifferenza isti-
tuzionale ~ una sorta di potere autonomo
esercitato in maniera avulsa dal contesto ~

o percorrono i binari tradizionali della ge-
stione corrente; i comuni confliggono con
le regioni per via dello scarso uso che que-
ste fanno della delega delle funzioni ammi.
nistrative; le circoscrizioni, da buon ultime,
alzano la cresta delle rivendicazioni di com-
petenze ai comuni che ne sono restii.

II panorama, come potrà rilevare, sena-
tore Spadolini, è abbastanza ampio per non
destare preoccupazioni: alla vitalità, in terM
mini di presenza, delle istituzioni spesso si
accompagna una politica di ordinaria ammi-
nistrazione, mentre il pluralismo così come
è stato articolato pastula centri decisionali
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più rapidi e meglio rispondenti alla domano
da di cambiamento che sale dalla società
civile.

L'inasprirsi della crisi economica fa evi.
denziare più marcati i connotati dello scon-
tro in atto e spesso i livelli istituzionali
sembrano non rispondere alle prospettive
per le quali essi sono stati creati. C'è una
sorta di sonnolenza delle istituzioni, una
loro non tempestiva risposta ai bisogni del-
la gente che reclama adeguatezza di pro<
poste, efficienza degli apparati, prontezza
di risposte. Il discorso torna più che mai
attuale alle istituzioni, alla loro articolazio-
ne, ai rapporti fra loro, alle funzioni di in-
dirizzo e di coordinamento.

Da qualche parte è stata sollevata la que-
stione dell'attualità della Costituzione e sono
state sollecitate modifiche. Massimo Severo
Giannini, maestro apprezzato di scienza del-
l'amministrazione, l'assenza del cui apporto
a livello di Governo si farà certamente sen-
tire nel corso di questi prossimi mesi...

S P A D O L I N I, presidente del Con-
siglio dei ministri. Mancava già nel prece-
dente.

M A N C I N O. Lo so, ma non è un rim-
provero che rivolgo al Presidente del Con-
siglio. La sua assenza a livello di Governo
si farà certamente sentire nel corso dei pros-
simi mesi, così gravidi di attenzione verso
i problemi delle riforme istituzionali.

A proposito della nostra Carta fondamen-
tale, Giannini parla di « Costituzione dimi-
diata », di Costituzione, cioè, realizzata a
metà nella sua parte istituzionale, mentre
tutta la parte economica è lasciata al libero
apprezzamento degli eventi. Vorrei, se mi è
dato, un breve attimo di attenzione del pre-
sidente Spadolini: questa nostra Costituzio-
ne, sottoposta spesso a surriscaldamenti
balneari, più che riformata va attuata nella
sua interezza. In questa direzione il profes-
sor Giannini torna d'attualità con tutta l'au-
torità delle sue intuizioni: occorre recupe-
rare alle istituzioni tutta la parte relativa
ai rapporti economici, impedendo che in
forza di una malinteso senso della libertà
di iniziativa essi si svolgano autonomamen-

te, quando le convenienze di mercato li
preservano da coniaminazioni di carattere
pubblico, e ricorrano all'intervento assisten-
ziale dello Stato, quando le passività aumen-
tano e provvidenziali si appalesino le preoc-
cupazioni di flessione dei livelli occupa-
zionali.

Si è diffuso a macchia d'olio un tipo di
economia assistita che mescola insieme esi-
genze di carattere sociale e criteri di effi-
cienza produttiva, spesso tra loro non del
tutto conciliabili, con il risultato di dare
scarso peso al rischio imprenditoriale, alle
capacità manageriali, alla recisione di rami
secchi improduttivi. Sotto questo angolo
visuale siamo un paese davvero conservatore!

Di pianificazione economica son piene or-
mai le biblioteche pubbliche e private; ma,
se siamo lontani dalle elaborazioni illumi-
nistiche degli anni '60, non abbiamo ancora
imboccato la strada giusta delle competenze
istituzionali. Con l'attuazione delle regioni e
il fiorire delle attività comunali è diventato
estremamente difficile imporre dall'alto so-
luzioni che attengono al campo dello svi-
luppo economico. Ci troviamo, per dirla con
Moro, a fronteggiare una società più mossa
ed esigente che non sia mai stata nel corso
di questi anni; ma proprio perchè più mos-
sa ed esigente questa nostra società, se ri-
fiuta modelli indifferenziati e generali, se
non è disposta a subire prescrizioni immo-
tivate e centrali, reclama un punto di rife-
rimento, un luogo dove sia possibile distin-
guere e indicare, una sede ove è necessario
coordinare le molteplici, varie e spesso con-
traddittorie decisioni dei cento centri di po-
tere oggi esistenti in Italia.

Nasce dai molteplici livelli istituzionali
l'esigenza di ricondurre ad unità la politica
del10 sviluppo civile della comunità nazio-
nale, una soria di circuito entro il quale deve
essere svolto il normale cammino delle isti-
tuzioni, con uno starter che al momento giu-
sto sappia dare il via alla corsa e ne sappia
controllare il regolare andamento durante
le varie fasi del percorso.

Da tempo si è redamat,a una funzione sta-
tale che non venga particellizzata in chia-
ve dicasteriale attraverso decine di coman-
di :ineseguiti. Proprio l'avvento delle regio-
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ni ha postulato una funzione statale finoI'a
non ancora esercitata: quella della precisa-
zione degli obiettivi, della determinazione
dei vincoli, della indicazione delle priorità.

In un'economia fortemente caratterizzata
dalla presenza della mano pubblica non è
piÙ possibile lasciare a tutti libertà asso-
luta di movimento, non prevedere un'orga-
nizzazione piÙ articolata dei bisogni, elude-
re il problema delle convenienze generali
degli investimenti, formulare in differenzia-
te sommatorie di bisogni. Oggi occorre pre-
vedere e promuovere lo sviluppo, indicare
le politiche 'PiÙ idonee che occorre adottare,
stabilire i comportamenti che giova tenere
nell'interesse piÙ generale, mobilitare tutte
le energie del paese in una generale assun
zione di responsabilità, perchè ciascuno
concorra, per la sua parte, al raggiungimen-
to degli obiettivi precisati nella azione di
competenza statuale.

L'articolo 1] del decreto del Presidente
della Repubblica n. 616, un mostro sacro,
che sarà il caso di sfrattare dal museo ove
è stato collocato, disciplina compiti e fun-
zioni di livelli istituzionali pure nel cam-
po della programmazione economica. In
questo articolo si trova la chiave di solu-
zione di un'organica riforma istituzionale.
Lo Stato determina gli obiettivi della pro-
grammazione economica con il concorso
della regione; la regione elabora Iprogrammi
regionali di sv.iluppo con il concorso degli
enti locali. Dall'intreccio Stato, regioni, en-
ti locali si delinea il carattere democratico
e pluralista del nostro ordinamento, che
assegna allo Stato funzioni primade irrinun-
ciabili, che sarà bene cominciare ad eserci-
tare abbandonando tentazioni settoriali di
gestioni verticistiche di funzioni chiaramen-
te riconducibili alla competenza delle re-
gioni.

È giunto il momento, onorevole Spadoli-
ni, di guardare complessivamente ai pote-
ri che derivano al Presidente del Consiglio,
ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione,
come lei stamani ha richiamato puntual-
mente, nonchè alle competenze e alle attri-
buzioni della pubblica amministrazione, ai
sensi del successivo articolo 97. Diventa og-
gi estremamente difficile combinare insie-
me le peculiarità proprie dei ministeri con

le attribuzioni specifiche della pubblica am-
ministra:done. Fino a quando non avremo
rotto il cordone ombelicale che mantiene
insieme ministero e amministrazione corri-
spondente non solo sarà difficile realizzare
l'imparzialità della pubblica amministrazio-
ne, ma sarà anche arduo scindere gli atti
di governo dagli atti di amministrazione del
singolo ministero (i TAR ne sanno qualcosa).

La regolamentazione della Presidenza del
Consiglio diventa, perciò, esigenza indiffe-
ribile nel tempo, non solo per liberare H
capo del Governo dalle angustie zanardeHia
ne della mediazione e del coordinamento,
ma anche per recuperare a livello di Gover-
no il difficile compito di indirizzo e di
coordinamento dei molteplici livelli istitu-
zionali in cui si esprime e si riconosce la
nostra democrazia repubblicana.

Una riforma in questa direzione contri-
buirebbe a selezionare 1a legislazione nazio~
naIe, la quale spesso è inflazionata da cen-
tinaia di leggi di spesa settoriale che, se
da un verso ,invadono competenze proprie
delle regioni, dall'altro denunciano chiara-
mente l'impotenw di un Parlamento e di
un Governo ad imboccare la strada maestra
della legislazione di princìpi.

Quando uno Stato vuoI essere onnipre-
sente continuando a esercitare dal centro
le funzioni amministrative ,e rinunciando a
svolgere l'attività di coordinamento, che è
propria di uno Stato delle regioni, rischia
di essere il grande assente nei processi di
sviluppo che contano. Oggi sarebbe ,un er~
l'ore fondamentale continuare a non com-
prendere che il dicasterialismo, cui spes~
so si accompagnano funzioni centrali delliam-
ministrazione attiva, non può piÙ reggere
all'urto della proliferazione dei centri de-
cisionali. Proprio l'attuazione delle regioni,
anzichè essere guardata con sospetto e preoc-
cupazione, dovrebbe consentire una rifles-
sione scevra di pregiudizi, al fine di recu-
perare un momento centrale di indkizzo e
di wordinamento di una serie di sedi deci-
sionali che altrimenti sarebbero sospinte al-
la frammentazione e alla disorganicità dei
propri interventi.

Oggi si avverte sempre piÙ l'esigenza di
individuare pochi e vitali centri dell'attività
dello Stato, al fine di governare bene le
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entrate e di gestire con oculatezza la spesa.
In un paese scarso di risorse, alle prese tut-
ti i giorni con i problemi degli investimen-
ti, è essenziale determinare gli obiettivi e,
con riferimento a questi, indicare le priorità.
In un paese ove i centri decisionali sono
molteplici e ognuno di essi, o la maggior
parte di essi, è dotato di poteri autonomi,
l'esigenza di un momento centrale e unifi-
cante è avvertita, direi, con maggiore acu-
tezza.

Bisogna, certo, conciliare l'indirizzo poli-
tico omogeneo con la pluralità dei livelli
istituzionali, realizzare una unità operativa
nella diversità delle competenze dei paten,
ma questo compito, certo difficile, può e
deve esserè assolto, se siamo capaci di co-
niugare clue momenti, quello del governo
centrale e quello del governo locale, solo
apparentemente diversi.

Favorevole, perciò, è stata, e resta, l'opi-
nione del mio partito alla riforma della
Presidenza del Consiglio, che non può es-
sere fine a se stessa, ma deve necessa-
riamente coinvolgere la più generale rifor-
ma della pubblica amministrazione.

Il Senato un anno fa ha dibattuto temi
propri della pubblica amministrazione ed è
in grado di non lasciar cadere l'occasione of.
ferta dagli impegni del progra:rnma del Go-
verno Spadolini per concludere una rifles-
sione con norme di diritto positivo. Con-
fermiamo perciò in questa sede la nostra
disponibilità di forza nazionale di governo.

La disciplina della decretazione d'urgenza
è anch'essa collegata con la problematica di
un corretto rapporto Governo-Parlamento.
L'uso che se ne è fatto, il contenuto spesso
vario, il tempo nel quale si colloca nel rap-
porto con il Parlamento, l'estrema opinabi-
lità del concetto di necessità e urgenza, la
finalità qualche volta espropliiativa dei po-
teri legisLativi del Parlamento, tutto ciò con-
corre a rendere mdifferibile la disciplina
del potere di decretazione di urgenza del
Governo. Capita molto spesso che H decreto-
legge, come rileva il Sorrentino, « svolga una
funzione del tutto affine a quella della posi-
zione da parte del Governo della questione
di fiducia. E con governi instabili e maggio-
ranze poco compatte tende a divenire uno
strumento ordinario di legislazione ».

Non va neppure trascurata la considera-
zione per cui, perduta la fiducia o dimessosi
liberamente, il Governo resti l'unico, effetti-
vo detentore del potere di legiferare, attesa
la paralisi dell'attiv.ità dei due rami del
Parlamento in via ordinaria.

Anche sul decreta-legge, onorevole Spado-
lini, la Commissione affari costhuzionali di
questo ramo del Parlamento ha svolto pre-
liminari approfondimenti e sarebbe in g,ra-
do di rassegnare conclusioni di natura nor-
mativa entro un breve lasso di tempo. La
materia è abbastanza delicata e va posta al
riparo da ricorrenti abusi, spesso resi possi-
bili dalla carente disciplina in materia. Pa-
rallelamente alla ,riforma della pubblica am-
ministrazione, va affrontata e risolta .la ri-
forma del governo .locale. Un nuovo ordina-
mento delle autonomie deve necessariamen-
te farsi carico dei profondi mutamenti inter-
venuti nei rapporti istituzionali. Con il com-
pletamento del trasferimento delle funzioni
amministrative alle regioni e l'attribuzione
ai comuni di un considerevole numero di at-
tività, è dif£icile oggi evitare di affrontare
due nodi fondamentali, quello della riforma
dello Stato e quello della riforma del pote-
re locale. In fondo, si tratta di dare attua-
zione al disposto del1'articolo 5 e alla di-
sposizione transitoria della Costituzione che
fa obblighi allo Stato di adeguare la
propria legislazione alle esigenze delle au-
tonomie locali e alla competenza legislativa
attribUiita alle regioni. Se non si raccorda-
no queste due indifferibili esigenze di ade-
guamento e di ammodernamento dell'am-
ministrazione centrale, da una parte, e di
rafforzamento e riassetto dei poteri locali,
dall' al tra, sarà difficile usCÌ're da una crisi
che coinvolge i rapporti istituzionali; e
il mancato approfondimento delle cause e
della natura delLa stessa spesso induce in
errore tanti improvvisati sostenitori di ri-
forme costituzionali!

Se è vero che la nostra Costituzione non
è un mostro sacro e perciò intoccabile, è
anche vero che dalla crisi delle istituzioni
non si esce senza rendersi conto della straor-
dinaria modifica che l'attuazione delle regio-
ni ha introdotto nel nostro ordinamento, in
particolare nei rapporti istituzionali. Si dà il
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caso, invece, che l'amministrazione centrale
sia rimasta tale e quale era alla vigilia del
trasferimento delle competenze alle regioni,
mentre le regioni legiferano in assenza di
precisi quadri di riferimento.

Non si tratta dunque solo di adeguamento
della legislazione statale alle esigenze delle
autonomie locali, ma di trasformazione dei
compiti e delle funzioni dell'amministrazione
centrale. Se non ci accorgiamo, presidente
Spadolini, che non paga fare la guardia al
bidone vuoto delle competenze statali, se non
cominciamo a riflettere attentamente sui
compiti effettivi di uno Stato delle autono~
mie, non basterà più la polemica strisciante
o aperta fra i poteri centrali e quelli delle
autonomie a dividere i sostenitori del cen~
tralismo da quelli delle autonomie. Oggi Sta~
to, regioni ed enti locali debbono coesiste~
re perchè, pur nella loro autonomia, sono tra
loro complementari, ma lo Stato deve fa~
re lo Stato, le regioni debbono fare le re~
gioni e gli enti locali debbono fare gli enti
locali.

Su una ipotesi di articolazione diversa dei
compiti e delle funzioni dei diversi livelli isti~
tuzionali ha avuto modo di esprimere origi~
nali orientamenti questo ramo del Parlamen~
to con la risoluzione del 10 luglio dello scor~
so anno, in occasione del dibattito sul rap~
porto Giannini.

Come poco fa abbiamo rilevato, l'artico-
lo Il del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 616 ha aperto orizzonti diversi tra
Stato ed enti locali ed ha delineato i fonda~
menti di uno Stato delle autonomie. Tutta
la programmazione economica mette in mo~
vimento i diversi livelli istituzionali, asse~
gnando compiti precipui allo Stato di deter~
minare gli obiettivi con il concorso delle re~
gioni; alle regioni, in armonia con la pro~
grammazione economica nazionale, di deter~
minare i programmi regionali di sviluppo,
con il concorso degli enti 10caIi territoria~
Ii. Dirò più avanti ciò che manca ad un cor~
retto rapporto tra i livelli istituzionali. Qui
giova rilevare che, fin quando non saranno
delineati gli obiettivi dello sviluppo, i mezzi
necessari per assecondarlo, le priorità per
non contraddirlo, sarà arduo controllare un
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cammino che, proprio perchè caratterizzato
da più strade e da diversi conduttori, sarà
più difficile, proprio per questo, rivolgere
verso un traguardo predeterminato.

All'assunzione di precise responsabilità di
governo dell'economia sono chiamati il Go-
verno centrale, le regioni e gli enti locali, i
quali divengono livelli parivalenti di determi~
nazione, di gestione del modello di sviluppo
della società. Ciò vuole anche significare un
salto in avanti nella concezione del ruolo del-
la programmazione rispetto all'assetto dei
poteri. Fatto unificante di un sistema di go-
verno articolato sulle autonomie diventa la
programmazione, che viene liberata dalla
sua tipica connotazione economicistica per
diventare fondamento stesso del governo del-
le nostre istituzioni elettive. Infatti, perden~
do la programmazione i suoi connotati di fun-
zione connessa a materia, essa si eleva a me~
todo che coinvolge l'intero nostro sistema
istituzionale, in quanto alla sua elaborazio-
ne e definizione sono chiamati a concorrere
tutti, il Governo con il concorso delle regio~
ni, le regioni con il concorso degli enti lo-
cali.

La programmazione prende, perciò, consi-
stenza attraverso un richiamo legislativo
ideato intorno a ciò che non deve essere (li-
bro dei sogni): la sommatoria di esigenze
territorialmente individuata non fa la pro~
grammazione, la quale, se non può calare
dall'alto, non può nemmeno lievitare in
frammentarie prospettazioni di fabbisogni lo-
cali; anche i livelli di programmazione a ma-
glie larghe (determinazione degli obiettivi,
Stato), a maglie meno larghe (determinazio-
ne di programmi regionali di sviluppo, re-
gioni), a maglie fitte (progetti esecutivi di
sviluppo, enti locali) costituiscono lo spar~
tiacque dei diversi interventi fra loro ar-
monizzabili.

11 rifiuto di concepire la programmazione
come funzione fa perdere all'ente intermedio
la fuorviante esclusiva vocazione program-
mataria, che ne ha giustificato fino ad oggi
la nascita attraverso i comprensori di origi~
ne regionale. Lasciare al comune un ruolo di
organizzazione e di gestione di funzioni am~
ministrative e all'ente intermedio competen~
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za in materia di programmazione potrebbe
comportare o la sostanziale scomparsa del~
l'ente intermedio come ente politico o, con~
servando questo tutte intere le sue potenzia~
lità di ente politico, il soffocamento della
stessa autonomia comunale, per via del ca-
rattere prioritario e gerarchizzante che ogni
funzione programmatica contiene in sè.

Appare 'Perciò sempre più urgente, pro~
prio per realizzare obiettivi da tutti condivi-
si, imboccare la strada di una legislazione
di principio e di indirizzo affidando alle re-
gioni ed agli enti locali l'esercizio delle con~
seguenti funzioni amministrative: fino a
quando ciò non sarà intervenuto ~ ecco un
ulteriore motivo di riforma deHa Presiden~
za del Consiglio e dei ministeri ~ sarà dif-
ficile avviare in termini di correttezza i rap~
porti fra i livelli istituzionali.

Il comune va visto, alla luce delle riforme
sinora realizzate, come ente di governo di

Iinteressi generali: sarà difficile, dopo l'at-
tuazione delle regioni di diritto comune, do--
po i trasferimenti per materie organiche di~
sposti con il decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 616, comprimere le sue potenzia~
lità di rappresentanza e di governo; il go--
mune deve essere ente a competenza genera-
le preposto alla cura degli interessi della co--
munità amministrata.

'La riforma passa attraverso la ricomposi~
zione organica delle funzioni, senza frammen-
tarietà e senza interferenze di competenze
parallele: al comune, ente di governo di in-
teressi generali, vanno attribuite tutte le
funzioni che ineriscono alle esigenze della
comunità amministrata, sia quelle esercita-
bili direttamente, sia queHe affidate ad un
livello sovracomunale, su autonoma deter-
minazione dei singoli comuni.

L'attribuzione agli enti locali di un'ampia
autonomia statutaria conserite adeguamenti
dell'ordinamento e del funzionamento alle
specifiche esigenze di situazioni locali, nel
rispetto delle norme di principio, che vanno
naturalmente determinate con legge naziona-
le: questa competenza statutaria, che è pre-
vista in tutte le iniziative legislative penden-
ti avanti al Senato, rende flessibile l'ordina-
mento e adattabileTorganizzazione delle fun-
zioni a 'modelli differenziati.

Sulla provincia, giova ammetterlo, non vi
sono le rigide contrapposizioni di qualche
anno addietro: nota è la nostra posizione
sulla provincia elettiva che viene da lontano
ed è convalidata dalle recenti esperienze re-
gionali.

A dare robustezza alle nostre posizioni,
in tema di comprensori, vi sono dieci anni
di non esaltanti risultati: se esso doveva es-
sere l'ente intermedio sostitutivo dell'ente
provincia, la sperimentazione non è stata
inutile: essa ci aiuta a comprendere la rile-
vanza anche costituzionale di una provincia
mediana fra i comuni e la regione.

Non sfugge a nessuno la suggestione del
comprensorio: chi di noi negli anni '70 non
è stato anche personalmente tentato! Surret~
tiziamente, molte regioni hanno dato vita ad
organismi comprensoriali, dei quali alcuni ad
area vasta ed altri ad area ristretta.

Non è inopportuno qui ricordare le criti-
che mosse ai comprensori di creazione regio-
nale. Certo, nessuno può disconoscere il cam-
mino spedito che ha fatto il concetto di com-
prensorio. L'operatore regionale, per ogni
servizio meritevole di disciplina, ha ricerca-
to un ambito territoriale ottimale entro cui
articolarne la gestione: dai bacini di traffi~
co ai distretti scolastici, dalle unità territo-
riaJi dei servizi sociali alle unità sanitarie
locali, il passaggio dalla dimensione mono-
settoriale a quella plurisettoriale è stato fa-
ticoso ma inevitabile, essendo apparsa as~
surda la proIiferazione di tanti comprensori
quanti i servizi da disimpegnare.

Se la regione ~ si è da più l'arti ragiona-
to ~ ha competenza primaria in tema di pro~
grammazione urbanistica e la programmazio~
ne urbanistica significa anche programmazio-
ne del territorio in tutte le sue valenze, la
programmazione regionale, che non può fare
a meno di inglobare ogni intervento sul ter-
ritorio, sollecita la presenza di uno strumen-
to capace di rispondere alle esigenze piani-
ficatorie delle regioni. Il comprensorio, nelle
regioni che Io hanno creato, è stato, e resta,
un organo fondamentalmente regionale, an-
che se a composizione locale.

Una soluzione, cioè, d'autogoverno all'in~
gIese, per cui sono combinati i due sistemi,
quello dell'autonomia locale e quello della
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imputazione degli atti ad una amministrazio~
ne regionale.

A questo tipo di comprensorio sono state
mosse censure varie: d'essere funzionale agli
interessi regionali e di comprimere gli spa-
zi d'autonomia degli enti locali, di cui pure
è espressione indiretta. Questi difetti, pe-
raltro strutturali, dipendono anche dal fatto
di voler individuare il livello istituzionale
come unico ed esclusivo titolare della fun-
zione programmatori a, quasi che questa non
potesse ed anzi non dovesse impegnare tutti
i livelli di governo piuttosto che rimanere
confinata in una tipica connotazione econo~
micistica.

Va, comunque, avanzato il rilievo che pro-
prio perchè ente di secondo livello i,l com-
prensorio rischierebbe di lasciare immodi-
ficati il neocentralismo regionale e, per ef-
fetto del non tempestivo e puntuale uso del
decreto del Presidente della Repubblica
n. 616 del 1977 da parte dei comuni, il cen-
tralismo statale, che è già in agguato, men-
tre l'autorità che l'ente intermedio potrebbe
ricevere dal fatto d'essere espressione diret-
ta di sovranità popolare darebbe dignità di
grande rilievo all'opera necessaria di media-
zione fra istanze locali e dimensione regio-
nale.

Se il presidente Spadolini condivide que-
sta nostra impostazione, di assegnare alla
provincia, sostanzialmente, compiti di piani~
ficazione secondo obiettivi e vincoli propri
della regione e le conseguenti funzioni ammi-
nistrative in materia di azioni programmati-
che, oltre che una qualche funzione non eser-
citabile nè direttamente nè indirettamente
dai comuni, la Commissione affari costituzio-
nali del Senato potrà riprendere il lavoro al
punto in cui venne lasciato il 23 dicembre
del 1979, questa volta con la collaborazione
piena del Governo.

Sui problemi della giustizia il compito del
Governo non sarà nè lieve nè facile: si tratta
di far corrispondere alla lotta contro l'ever-
sione e hi criminalità comune significative
ed adeguate ,riforme. La crisi dei poteri tra-
dizionali è il fatto più rilevante dell'ultimo
decennio. Essa pone problemi di grande mo~
mento ed apre orizzonti finora non scruta-
ti. E se alle carenze del Legislativo e alle in-

sufficienze dell'Esecutivo i rimedi che vengo~
no proposti possono apparire, anche se non
sono, risolutori, il dibattito giudiziario ha
introdotto elementi e avanzato proposte che
in una certa qual misura sfondano il muro
del suono della invalicabilità dell'autonomia
di quel potere.

L'argomento, senatore Spadolini, certa~
mente non nuovo della irresponsabilità del
giudice, della sua indipendenza trae sempre
nuova linfa dal clamore e daB'interesse che
suscitano episodi talora sconcertanti della
vita giudiziaria. Non vi è dubbio che diven-
ta intollerabile la coesistenza nella stessa
persona dell'attività inquirente e di quella
giudicante. Nessuno dovrebbe essere utiliz-
zato come giudice di un processo che ha
istruito. Diventa pertanto indifferibile l'in~
troduzione della figura del pubblico ministe-
ro presso ogni pretura al fine di realizzare
autonomi, distinti poteri di accertamento e
di giudizio. In attesa del giudice unico di
primo grado, appare urgente portare avanti
i progetti di estensione della competenza pre~
torile in materia penale in un contesto più
generale che consenta di istituire anche il
tribunale della libertà e di procedere alla de~
penalizzazione di molte norme. Va perciò ri~
preso e avviato a conclusione il lavoro delle
Commissioni giustizia della Camera e del
Senato per corrispondere in tempi brevi alle
sollecitazioni fatte dal Presidente del Consi-
glio nelle dichiarazioni programmatiche.

Particolare risalto devono assumere le ini-
ziative legislative contenenti nuove disposi-
zioni a favore dei terroristi pentiti; la lotta
all'eversione non deve avere tentennamenti,
essa va combattuta con fermezza e decisio-
ne utilizzando e moltiplicando i meccanismi
che hanno consentito i risultati positivi già
ottenuti grazie al decreto antiterrorismo del
1979. Avanti al Senato pende ]a proposta Vi-
talone che appare più organica e completa di
quella presentata dal precedente Governo e
si lascia perciò preferire come testo base per
un rapido confronto parlamentare.

Il nostro Gruppo non si sottrarrà alle sue
incombenze per continuare a dare tI neces-
sario contributo neUa lotta contro l'eversio-
ne armata. A nostro giudizio, anche se non
basta, si rende necessario, come abbiamo



VIII Legislatura'ienato della Repubblica ~ 15279 ~

285a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 7 LUGLIO 1981

detto, creare il tribunale della libertà inteso
quale organo competente a controllare nel
merito il ricorso legittimo ai provvedimenti
di restrizione della libertà personale. Una più
marcata distinzione tra la carriera dei giu-
dici e quella dei pubblici ministeri, sottraen-
do magari a questi ultimi, presi come sin-
goli, il potere di limitare la libertà persona-
le dell'imputato o di elevare la rubrica di
imputazione (taluno propone a tal proposi-
to organi collegiali del pubblico ministero),
probabilmente attenua l'esigenza sottolinea-
ta da più parti di un controllo dell'azione del
pubblico ministero da parte del Governo e
del Parlamento. Non sarò certamente io a
contestare che l'obbligatorietà dell'azione
penale talvolta è rimasta sulla carta e l'atti-
vità del pubblico ministero si è spesso con-
crctizzata con il carattere di una insindaca-
bile discrezionalità. Da qui a vincolare la
figura del pubblico ministero dinanzi al Mi-
nistro guardasigilli e al Parlamento il pas-
so non è nè breve nè facile. L'autonomia
sancita dalla Carta costituzionale non de-
ve consentire a nessuno dei tre poteri di
interferire nella sfera propria degli altri nè
sotto l'ipotesi della dipendenza nè sotto quel-
la del controllo.

Giova qui richiamare una valutazione fat-
ta da Calamandrei in sede di Assemblea co-
stituente alla proposta avanzata dall'onore-
vole Leone di far rientrare la funzione del
pubblico ministero nell'ambito del potere
esecutivo. «Se il Ministro della giustizia »,
osservava Calamandrei, « ha un potere gerar-
chico sul pubblico ministero, ha anche il
potere di ordinargli come deve procedere ed
il pubblico ministero si deve uniformare al-
l'ordine ricevuto; questo può essere ordine
di non procedere mentre egli per legge è te-
nuto a procedere. E allora gli si presenta
il dilemma: o non procedere perchè il Mi-
nistro così gli ordina e viola la legge o si at-
tiene al principio di legalità, non uniforman-
dosi all'ordine del Ministro, e allora infran-
ge il rapporto gerarchico di dipendenza dal
Ministro ».

Il dilemma posto da Calamandrei resta
tuttora valido e suggestivo; vorrei sottoli-
nearlo alla riflessione del Governo e delle
forze politiche. A me pare che una qualun-

que interferenza su un potere che non pro-
venga dal proprio interno infrangerebbe il
principio di autonomia e attenterebbe alla
indipendenza di alcuni organi essenziali alla
conservazione della democrazia di un paese.
Certo, il dubbio di parzialità del pubblico
ministero nell'esercizio dell'azione penale è
un tarlo capace di rodere anche il più robu-
sto dei legni. Ma la parzialità, che talvolta
dovesse riscontrarsi in un singolo atto, non
dovrebbe coinvolgere il potere tutto intero.
La parzialità sarebbe manifestazione di uno
stato patologico che deve avere dei rimedi
specifici ma non radicali: indipendenza e
controllo, infatti, difficilmente coesistono
essendo termini tra loro inconciJiabili.

Il principio della irresponsabilità, a parte
alcuni limiti riguardanti più propriamente
la libertà personale di cui abbiamo già detto,
può essere attenuato all'interno dello stesso
ordinamento, riconducendo al vertice degli
uffici di accusa una qualche forma di con-
trollo sul corretto esercizio dell'azione pena-
le per meglio farla rispondere al principio di
legalità, non certo per sottrarla all'obbliga-
torietà dell' azione penale. Sulla responsabili-
tà deJ giudice appare utile affrontare il di-
battito parJamentare per pervenire possibil-
mente in tempi brevi a conclusioni ragione-
voJi e costituzionalmente corrette. In quella
sede potranno essere meglio valutate esigen-
ze diffusamente avvertite di mobilità, di ro-
tazione e di una più funzionaJe articolazione.

Onorevole Spadolini, abbiamo sottoposto
alla sua attenzione una serie complessa di
problemi, molti già in esame durante i pas-
sati governi, altri arricchiti di ulteriore ri-
flessione. per confortare il voto della Demo-
crazia cristiana di contenuti stimolanti e di
convinta adesione. Di fronte al Governo che
ella ha sottoposto al giudizio del Parlamen-
to non ci chiediamo se dura e quanto dura:
è stato già detto che ogni Governo dura
quanto è capace di durare. Per quanto ci ri-
guarda, non le faremo mancare il nostro so-
stegno; non frapporremo ostacoli al suo
cammino di per sè già difficile per la gravità
dei problemi che le sono dinanzi; non ci ti-
reremo indietro nella nostra responsabilità.
Abbiamo contribuito a formare il Governo e
ad elaborare gli impegni di programma. Esso
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è anche in gran parte nostro e ci appartie~
ne nel bene e nel male, eon il carico anche
delle nostre contraddizioni e delle incertez~
ze politiche che come democratici cristiani
viviamo in questo tormentato periodo della
storia del nostro paese.

Quello che lei presiede si dice ed è un Go~
verno diverso perchè dopo 35 anni si è rea~
lizzata l'alternanza al vertice e la DC è stata
costretta a rinunciare alla direzione politica
del paese. Molte cose che sono state dette
sono anche vere, ma non tutte le cose che
sono state dette sono vere. La forza ancora
intatta della Democrazia cristiana è tale che
in questo Parlamento nessun Governo è pos~
sibile se non ottiene il nostro dichiarato so~
stegno; nessuno, che non siano gli interessi
generali del paese, potrà costringerei a so~
stenere governi da noi non condivisi. Nes~
suno potrà considerarci, a fronte degli schie~
ramenti parlamentari, un alleato obbligato in
attesa di essere scaricato alla migliore oc~
casione. Non abbiamo mai lavorato per inde~
bolire la forza dei nostri alleati; nessun no~
stro alleato può pretendere che noi ci inde~
boliamo per rendere più favorevoli e prati~
cabili le condizioni dell'alternanza. Dinanzi
alla gravità dei problemi, al punto in cui era
giunto il dibattito tra le forze politiche, c'era
il rischio di un nuovo anticipato scioglimen~
to delle Camere, evento gravissimo per la vi~
schiosità della situazione generale e forte~
mente deleterio per la stabilità del quadro
democratico. Abbiamo preso atto, con alto
senso di responsabilità di fronte al paese, che
erano state fatte mancare le condizioni per
costituire un secondo Governo Forlani e non
abbiamo avuto incertezze di fronte ad un'ipo~
tesi di Governo Spadolini. C'erano e ci sono
molte ragioni perchè potessimo e dovessimo
incoraggiare l'azione del Presidente incari-
cato: la lunga pratica di. Governo tra i due
partiti; una comune strategia complessiva di
disponibilità dialettica al confronto con tut-
te le forze costituzionali; l'assenza di animo~
sità nei nostri confronti da parte di una
forza politica costantemente preoccupata di
fare la propria parte di, fronte ai problemi
del paese, senza ingigantire ma neppure ridi~
mensionare il proprio essenziale ruolo di
partner di Governo; la provata serietà del

Presidente incaricato nel riconoscere il ruo-
lo essenziale di un partito come il nostro.
Il paese esce nei mesi di maggio e di giugno
da due avvenimenti che pongono pesanti in~
terrogativi sul suo futuro: gli esiti referen~
dari (anche quello ~ perchè no? ~ sull'er~

gastolo sostenuto da un partito della forza e
della importanza del Partito comunista itg.lia-
no) e i risultati della consultazione ammi~
nistrativa aprono problemi di rilevante di-
mensione. Vi sono segni ormai palesi di so~
stanziali mutamenti all'interno della nostra
società, di tendenze, di culture, di costumi,
di modi di vivere, di partecipazioni diverse.
I partiti più fortemente ideologizzati sono
quelli che più di tutti hanno pagato, alla lu-
ce delle profonde trasformazioni anche nel
costume della società italiana, decisioni adot~
tate più nel segno della comodità che nel tri~
spetto dei valori in discussione: la vita del
nascituro o dell'ergastolano.

D'altra parte, dell'accaduto le forze politi~
che hanno il dovere di raccogliere talune in~
dicazioni di fondo abbandonando la pratica
della recriminazione. Un risultato referenda-
ria va valutato per il significato che ha e non
condannato, denunciando la facilità dei mec~
canismi previsti per fare ad esso ricorso. Che
valore può avere impedire un referendum,
quando la società ne condivide l' oggetto po~
sto in discussione? Chiudere gli occ~i di fron~
te ad una 50cietà che si trasforma che senso
ha se non quello di una fuga dalle proprie
responsabilità?

L'onorevole Moro nell'esaminare i risultati
del referendum del 1974 diceva: «Non si può
dimenticare che la Democrazia cristiana ha
avuto un insuccesso con il quale ha pagato
la sua coerenza a tradizionali impostazioni
e forse anche una certa rispettabile rigidità,
una certa lentezza nel cogliere situazioni nuo~
ve e nell'adeguarvisi. È vero, infatti, che il
paese è cambiato, che le strutture psicolo~
giche, morali, sociali e politiche dell'epoca
dello sviluppo industriale sostituiscono quel~
le proprie di una società agricola e che il
laicismo, per il quale su tutto prevale il prin~
oipio della tolleranza e tollerante deve esse~
re la legge, diventa dominante nello stesso
mondo cattolico ».



Senato della Repubblica ~ 15281 ~ VI Il Legislatura

285" SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

Se dunque la difesa dei princìpi e dei va~
lori cristiani non deve avvenire necessaria-
mente all'interno delle istituzioni, ma va so-
stenuta nel vivo della nostra vita sociale, l'in-
successo referendario, che è anche nostro,
perchè tocca i nostri princìpi, può diventa-
re occasione di ripresa e di rilancio solo che
guardiamo ai mutamenti intervenuti, ai nuo-
vÌ ceti emergenti soprattutto nelle nuove
aree industriali, ai compiti di un grande par-
tito moderno d'ispirazione cristiana. Ciò fa
parte del nostro dibattito interno che inve-
ste questioni di fondo di linea politica, di
strategia complessiva, di capacità di rinno-
varsi, di rappresentanza e di legittimazione.
In questa sede giova sottolineare che sbaglia
chi pensa che abbiamo imboccato il viale del
tramonto. Siamo e restiamo una grande for-
za di rinnovamento alle prese con proble-
mi di adeguamento della propria linea poli-
tica, con i profondi mutamenti intervenuti
nella società.

Ci portiamo addosso, certo, le responsabi-
lità che non sono solo nostre, di un quadro
politico complessivamente incerto, dopo la
rottura della solidarietà nazionale; di una
macchina deUo Stato che stenta a marciare
al passo dei tempi moderni; di un coacervo
istituzionale contraddittorio e conflittuale,
anche perchè il nuovo vive sotto !'ipoteca
del vecchio che stenta a morire; di oligar-
chie di dubbia ispirazione che inquinano i
corretti rapporti dello Stato con i cittadini.

Noi siamo qui per prenderci la nostra par-
te di responsabilità, ma anche per rivendi-
care il ruolo che abbiamo avuto e che il con-
senso elettorale ci legittima ancora ad avere
nelle istituzioni e nel paese. Da anni, si può
dire da quando siamo nati e siamo diventa-
ti forza di Governo, si parla de] declino del-
la Democrazia cristiana, della necessità di
cambiamento in una società in trasformazio-
nE', dell'alternanza e dell'alternativa.

Ogni aspirazione al cambiamento in una
soci~tà democratica è legittima e ogni cam-
biamento è possibHe, se guadagnato sul cam-
po. Ma ogni cambiamento non è merito esclu-
sivo di chi vince, spesso è accompagnato
dai demeriti di chi perde. Anche se è fisio-
logico di ogni corretto sistema democratico
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l'avvicendamento alla guida del paese, noi
intendiamo rimanere protagonisti della vi-
cenda democratica italiana. Sappiamo che
molte forze politiche, anche nostre alleate,
invocano il cambiamento. Come e perchè, oc-
correrà spiegarlo, fino a quando permarran-
no gli attuali rapporti di forza e in coeren~
za con il principio di legittimazione demo-
cratica. Abbiamo favorito la costituzione del
Governo Spadolini per consolidare 1 rappor-
ti con gli attuali alleati di Governo e per
consentire un dialogo con una grande forza
di opposizione. I segni che provengono dalle
file comuniste non sono incoraggianti. Il Par-
Lito comunista vive la contraddizione della
sua linea poliHca: attestatasi sulla trincea del~
lo scontro duro e pregiudiziale. :B una linea
che non paga, che probabilmente semplifi-
ca i già difficili rapporti interni di quel par-
tito, ma certamente non favorisce il chiari-
mento e l'evoluzione della situazione politi-
ca. La sollevata questione morale, che sem-
bra essere il grande spartiacque tra chi col-
labora con la Democrazia cristiana e chi ne
vuole il ridimensionamento e la sostituzio-
ne, può anche dare l'illusione di proporre
11na linea politica, ma crea solo le premesse
di un isolamento splendido.

Riconosciamo che si sono modificate le
condizioni presenti nella settima legislatura
quando la politica del confronto accorciò le
distanze di due forze antagoniste in nome di
una solidarietà nazionale non sempre gesti-
ta con intelligenza ed apertura. Mancano og-
gi le condizioni per un ritorno a quella linea
di « convergenza degli indifferenti », come
diceva Moro. La situazione è irripetibile. La
società italiana è in forte movimento; i pro-
cessi industriali, creando nuovo benessere,
hanno elevato a protagonisti ceti storicamen-
te emarginati. Si sono modificate le condi-
zioni della lotta politica, diverso e più sofi-
sticato è divenuto il collegamento con il
mondo del lavoro, con gli intellettuali, gli
studenti. Dal punto di vista territoriale per-
mangono e si approfondiscono le distanze
tra Nord e Sud, nonostante i notevoli passi
avanti che il Mezzogiorno ha fatto negli an-
ni '70. Il terremoto del novembre ha confer~
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mato mali antichi e scoperto nuovo malesse-
re in due importanti regioni del Mezzogiorno.

Sollevare la questione morale all'indoma-
ni di un terribile sisma è sembrata ed è una
r,isposta improvvida, direi anche cinica, ad
una situazione di emergenza, che richiedeva
invece a npic e sincere solidarietà, al di là
delle sostanziali divergenze di linea politica.

Sembra essere tornata di moda dietro la
facciata della questione morale ~ la quale
esiste, ma non può essere confinata esclu-
sivamente in casa democri-stiana ~ la pre-
giudiziale di classe ed ideologica. L'alterna-
tiva, in fondo, è anche pregiudiziale ideolo-
gica.

Nel 1975-76, con la caduta delle pregi'..1"i
ziali ideologiche, avevamo ritenuto essersi
verificate alcune condizioni di stabilità del
nostro sistema democratico: il Pa<rtito comu-
nista, con la grande avanzata di quegli anni,
s'era ingrandito anche perchè aveva aperto
a ceti nuovi e produttivi (chi non ricorda
i convegni sulla piccola e media industria e
gli ammiccamenti ai ceti ,imprenditoriali?),
una sorta di interclassismo da sinistra dopo
anni di ironia su quello di casa nostra. La
rottura del quadro politico nazionale ha so-
spinto sempre più indietro il partito di Ber-
linguer, lo ha ristabilizzato partito di clas-
se. Il rischio, quando prevalgono chiusura e
settarismo, può anche essere, oltre l'isola-
mento, il ridimensionamento.

Personalmente non appartengo a quella
categoria di politici che misura sul più for-
te degli avversari il successo del proprio par-
tito; non dirò, perciò, che il PCI ha perduto
più di noi e che quindi noi abbiamo vinto.

Anche la DC ha subìto una flessione nelle
ultime amministrative: non basta, a lenire
le ferite, consolarsi con il ritornello della
sconfitta comunista; giocando a ricercare chi
dei due partiti è stato maggiormente ferito,
non si fa nessuna analisi oggettiva di alcu-
ne perdite nelle grandi aree per noi, nel Mez-
zogiorno c a Genova per il PCl.

Credo solo marginalmente all'effetto Mit-
terrand; credo, piuttosto, che l'elettorato
guardi più attentamente agli assestamenti di
posizione delle forze politiche: se il PCI con-
tinua ad attestarsi sulla frontiera dell' oppo-
sizione pregiudiziale e dalla cima più alta
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aspetta che il declino democristiano diventi
tramonto, gli spazi che si creano a favore di
altri partiti sono tali da legittimare la linea
tendenziale di spostamento del corpo eletto-
rale. Ma così si creano le condizioni dell'al-

I ternanza, forse a egemonia socialista, ma non

certamente quelle dell'alternativa a egemo-
nia comunista.

Adalberto Minucci sull'« Unità» di dome-

I

nica 5 luglio ha dato un saggio di questa
nuova chiusura delle Botteghe Oscure. Con-
tinuare ad illudersi che in Francia hanno
vinto i comunisti, solo perchè sono stati
chiamati al Governo, dà chiaro il senso del
falso storico e di una discreta dose di fac-
cia tosta. Il PCF proprio dalla vittoria di
Mitterrand è stato pesantemente ridimensio-

I

l

nato; oggi esso è utile ma non necessario,
la sua collaborazione .opportuna ma n?n d~-

I terminante. I francesI hanno saputo mtelh-
I gentemente utilizzare il meccanismo eletto-

I

rale inventato da De Gaulle e, a scanso ~i

I

ambiguità e di rischi, proprio ~ttravers? ~l
ridimensionamento del ruolo del comumstl,

I hanno scelto la spiaggia sicura di Mitterrand,
! sicura sul piano democratico e della scelta
!europea. Marchais ha seguìto il declino del
I suo partito, assumendo già dalle passate ele-
1 zioni presidenziali una posizione aspra e di
'rottura: rottura con l'eurocomunismo e le

democrazie occidentali, in politica interna e
in politica estera. In generale, la rottura a
sinistra non facilita il dialogo e respinge lo
schieramento più intransigente verso posizio-
ni più ideologizzate e, perciò, più rozze e
schematiche; nel nostro paese, dove il rap-
porto con una forte componente democrati-
ca e popolare, quale è e resta la Democrazia
cristiana, non può essere eluso con generali
richiami dIa moralizzazione, l'asprezza del-
la scelta comunista respinge indietro di an-
ni quel partito, riaccostandolo progressiva-
mente alle posizioni operaiste di Marchais
e perciò, nonostante le forti divergenze in
politica estera, rendendo meno gravi le preoc-
cupaziom di Mosca d'aver perduto i colle-
gamenti ideologici con i comuni,sti italiani.
Di questo passo, di scontro in scontro,
altro che alternativa di segno comuni-
sta! Decidere di starsene all'opposizione fi-
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no a quando .la DC non -sarà estromessa dal
Governo del paese può anche avere il signi-
ficato di una fuga in un momento di preoc~
cupante crisi che richiede ampie e generali
solidarietà di popolo.

Nessuno può sottrarsi ~ tanto meno noi
~ al compito di fare chiarezza su episodi
inquinanti la vita democratica del paese:
dobbiamo tutti adoperarci perchè le nostre
istituzioni diventino case di vetro. Molte sa-
ranno le resistenze, ma noi faremo la nostra
parte: abbiamo già detto che il superamen~
to della crisi che ci ha investito passa essen-
zialmente attraverso un puntuale ritorno al-
la Costituzione e alle sue democratiche arti~
colazioni. Sul fronte dell'alternanza la parti~
ta è tuttora aperta: dipende dalla DC, dalla
sua capacità di ripresa e di iniziativa. Sap-
piamo d'essere una grande forza popolare
contro cui si appuntano desideri di ridimen~
sionamento e di collocazione sul versante di
centro~destra: per le nostre radici di forza
democratica e popolare, per la nostra storia,
per quello che abbiamo rappresentato ab-
biamo il dovere di respingere questo tenta-
tivo e di deludere le speranze radical-chic
pur tanto abbondantemente incoraggiate con
dovizia di mezzi in questi ultimi mesi.

Occorre, però, che anche noi ci apprestia-
mo a misurarci con un terzo polo: il bipo-
larismo, che ha condizionato per lunghi anni
la vita politica del nostro paese, è fortemen-
te scosso nelle sue fondamenta; prenderne
atto deve avere il senso di una doverosa at~
tenzione verso ciò che è nuovo e si muove
sia pure ancora fra cento ambiguità e con-
traddizioni. Il PCI si rifiuta di ammettere
che prende corpo nella società l'esigenza di
una rottura dei tradizionali schieramenti,
che fino ad oggi, se hanno favorito la DC,
hanno anche privilegiato i comunisti come
unico schieramento di vera opposizione co~
stituzionale; innalza la bandiera dell'alter-
nativa con forti appelli unitari a sinistra, ma
non si accorge che un nuovo equHibrio è
possibile riscoprendo, sia pure in termini
nuovi, una capacità di confronto dialettico
fra tutte le forze democratiche e, quindi, an~
che con la Democrazia cristiana. Ho fiducia
che proprio il rapporto con l' emergente ter~

zo polo farà aprire le porte alle due princi-
pali chiese di casa nostra.

Per quanto ci riguarda, il Governo Spado-
lini consentirà utili riflessioni al nostro in-
terno; esso potrà contare sul nostro appog-
gio per affrontare problemi di grande mo~
mento: l'inflazione non consente pause e va
combattuta con mezzi adeguati e tempestivi.
Giorni difficili attendono il nuovo Governo:
la grande macchina dello Stato va rimessa
in movimento; le forti tem:ioni sociali vanno
guardate con grande senso di responsabilità
e mediate con estrema prudenza, avendo co-
me obiettivo di assecondare questa generale
esigenza di profonda trasformazione nei rap-
porti dei cittadini con le istituzioni.

Sorregge questa nostra lealtà nei confronti
del suo Governo, onorevole Presidente del
Consiglio, la grande consapevolezza d'essere
ancora una grande forza nazionale a servi-
zio del paese. (Vivi applausi dal centro. Mol-
te congratulazioni).

P RES I D E N T E. Rinvio il seguito
della discussione alla prossima seduta.

Interpellanze, annunzio

P RES I D E N T E. Invito il senatore
segretario a dare annunzio delle interpellan-
ze pervenute alla Presidenza.

M I T T E R D O R FER, segretario:

BONDI, PIERALU, CALAMANDREI,
CHIELLI, CIACCI, PROCACCI, MARSELLI,
TEDESCO TATO. ~ AI Presidente del Con-
siJ?lio dei ministri ed ai Ministri di grazia e
giustizia e dell'interno. ~ Premesso che nu~
merosi organi di stampa, riferendo opinioni
ed interviste di vari magistrati, hanno scrit-
to che la loggia "P2 della massoneria, cono-
sciuta anche come «loggia Gelli », godeva
ad Arezzo di un « cordone sanitario » protet~
tivo avendo suoi uomini nei carabinieri, in
questura, nella finanza, nei pubblici uffici
e nel palazzo di giustizia, fatto che la pub~
blicazione degli elenchi degli appartenenti
a detta loggia ha ampiamente dimostrato;
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ricordato che, già nel dicembre 1974, il vano, chiaramente, collegamenti tra la log-
direttore dell'Ispettorato generale per l'azio- gia P2 di Lido Gel1i e le tTame eversive di
ne contro il terrorismo, dottor Santillo, ebbe destra, collegamenti che erano apparsi già
a segnalare ai giudici di Padova, Firenze e in occasione degli attentati terroristici av-
Bologna ~ che indagavano, rispettivamen- venuti nella zona tra il 23 dicembre 1974 ed
te, sulla « Rosa dei venti », sul golpe Bor- il 7 gennaio 1975 e che le autorità locali,
ghese e sul delitto Occorsio e chiedevano alle quali gli stessi parlamentari ed altri
informazioni su Gelìi e sulla P2 ~ che dirigenti comunisti si erano rivolti, tende-
« della loggi'a P2 facevano parte pers01lag-

I
vano ad escludere, insistendo, viceversa, sul-

gi di rilievo del mondo economico, della I la tesi che i fatti accaduti erano opera di
burocrazia e alti ufficiali» e ricordato, al- gruppi isolati ed emarginati;
tresì, che Gelli veniva indicato da Santillo rilevato, infine, che nell'incontro tra la
come fascista che «vive ancora delle con- delegazione dei parlamentari comunisti ed i
cezioni di un funesto regime, fino al punto Ministri dell'interno e di grazia e giustizia
da invitare oj fratelli ma'5'Sonici che appar- fu messo in evidenza il particolare rapporto
tengono ad alte gerarchie della vita naziona- esistente tra ,la loggia P2 e parte deHa Magi-
le ad adoperarsi perchè l'Italia avesse una stratura aretina, presso la quale Gelli, come
forma di governo dittatoriale

°
violenta »; gli elenchi della P2 hanno poi CO'l1'fermato,

rilevato che il giudice Vella di Bologna, aveva non solo dei parenti, ma anche vari
che indaga sulla strage dell' « Italicus », ha affiliati, e ave, inoltre, in occasione dell'in-
messo in evidenza i collegamenti esistiti tra dagine sui ricordati attentati terroristici, si
i terroristi del Fronte nazionale rivoluzio- erano taciuti o sottovalutati rapporti tra i
nario di Mario Tuti ed il Movimento sociale terrodsti e la loggia P2, e /soprattutto te-
italiano di Arezzo, e particolarmente il suo stimonianze che portavano a collegare i ter-
segretario, avvocato Oreste Ghinelli, defini- roristi di Arezzo con la strage dell' « Itali-
to « il nume tutelare del gruppo, il finan- cus », rifiutando anche di svolgere quelle
ziatore dello stesso, il leader carismatico del indagini che, viceversa, funzionari dell'anti-
neofascismo aretino », e tra i terroristi del terrorismo inviati sul posto avevano sugge-
Fronte nazionale rivoluzionario e la log- rito, e che fu chiesta dai parlamentari co-
g1a P2 che viene considerata dal giudice munisti un'indagine ispettiva,
stesso (' il piÙ dotato arsenale di pericolosi tutto ciò riJevato e ricordato, gli interpel-
e validi strumenti di eversione politica e lanti chiedono di conoscere:
morale »; 1) quale seguito hanno avuto le note

messo in evidenza il fatto che, vicever- trasmesse dal direttore dell'Ispettorato ge-
sa, il SID (Servizio informazioni Difesa), in nerale per l'azione contro il terrorismo, dot-
data 4 luglio 1977, con lettera 04/16450/0/1 tor Santillo, ai giudici di Padova, Firenze
di protocollo firmata dall'ammiraglio Mario e Bologna, quale seguito hanno avuto le
Casardi, rispose al giudice Vella di Bologna, denunce fatte dai vari giudici sulla illecita
che gli chiedeva informa7Joni sulla loggia P2 attività della loggia P2, e paTticolaI1l11ente
e su Lido Gelli, con le seguenti, sorpren- quale seguito ha avuto la denuncia di par-
denti note: « Il SID non dispone di notizie lamentari comunisti ai Ministri di grazia e
pa'rticoJari sulla logg~a P2 della massoneria giustizia e dell'interno sulla situazione ad
di palazzo Giustiniani. Non dispone di noti- Arezzo ed eventualmente quali sono state
zie sul conto di Licio GelIi per quanto con- le cause che hanno impedito l'accertamento
oerne la ,sua appartenenza aHa loggia P2)}; delle responsabilità e dei fatti denunciati e

ricordato che, 1'11 agosto 1976, una de- ampiamente riportati da vari organi di
legazione di parlamentari del PCI si incon- stampa;
trÒ alla Camera dei deputati con i ministri 2) come il Governo valuta il fatto che
dell'interno, Cossiga, e di grazia e giustizia, il SID, viceversa, nel 1977 non aveva svolto
Bonifacio, per informarli sulla situazione alcuna indagine nei dguardi della -loggia P2
dell'ordine pubblico ad Arezzo ove emerge- e di Licio Gelli, e. nel caso in cui vi fossero
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tentativi di copertura dell'attività di detta
loggia, quali provvedimenti intende prende~
re nei riguardi dei responsabili del servizio;

3) in particolare, perchè non sono stati
presi tempestivi provvedimenti contro i per~
sonaggi implicati nelle vicende denunciate
e perchè non si è proceduto ~ neanche dopo
la p'llbblica7lione degli -elenchi della P2 e la
denuncia da parte dei giudici di Milano che
indagano sul caso Sindona e che hanno pro-
ceduto, con propri uomini, al sequestro ad
Arezzo delle carte di Gelli ~ a smantellare
il cosiddetto «cordone sanitario» che Gelli
si era creato ad Arezzo, la cui esistenza ha
avuto, sicuramente, non poca rilevanza nella
protezione della illecita attività della log~
gia P2 che aveva in 'tale oiuà il suo quar~
tier generale.

(2 ~00309)

MITROTTI. ~ Al Presidente del Consi~

glio dei ministri, ai Ministri delle finanze e
del tesoro ed al Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno. ~ Premesso:

che le principali cause dell'inflazione
galoppante possono farsi risalire alla crisi
energetica ed alla spesa pubblica non qua-
lifica ta;

che, in assenza di misure antinflazioni-
siiche che aggrediscano dette cause, il Mez~
zogiorno sarà sempre più penalizzato qua~
lunque siano i sostegni alla produzione ed
all' occupazione;

che l'attuale momento economico, trava~
gliato dall'impennata monetaristica del dol~
lara, è contrassegnato da dati ufficiali sul~
l'andamento della nostra bilancia dei paga~
menti che danno, per il decorso mese di I

maggio 198J, un saldo negativo di 1.661 mi-
liardi (per un totale di circa 5.000 miliardi
nei primi 5 mesi del 1981;

che, procedendo di questo passo, consi~
derando il deficit del bilancio dello Stato ed
il tasso d'inflazione, ogni cittadino italiano,
ove dovesse rispondere in proprio della sua
parte di debito, sarebbe molto più esposto
di coloro che in tempi passati rischiavano,
per somme molto inferiori, l'arresto per de~
biti;

che è vano, o almeno prematuro, spe~
rare in iniziative internazionali in grado di

influenzare positivamente, in tempi brevi,
tale stato di cose,

l'interpellante chiede di conoscere quali
provvedimenti organici di difesa e riequili~
brio economico più immediati si intendano
adottare in campo nazionale, tenuto conto
della verificata ininfluenza delle misure sin
qui disposte e dello stretto margine di ma-
novra risultante tra le opposte esigenze di
contenere il tasso d'inflazione e di non ab~
bassare ulteriormente il livello occupazio~
naIe nel Mezzogiorno.

(2 - 00310)

MITROTTI. ~ Al Ministro dei trasporti,
al Ministro senza portafoglio per gli affari
regionali ed al Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno. ~ Premesso:

che si appalesa improcastinabile una di-
versa politica di intervento dell'ANAS in Pu~
glia che tenda all'adeguamento della viabili-
tà esistente, nonchè allo sviluppo ed al po~
tenziamento di quella di collegamento delle
zone interne (da attuarsi assieme ad un pro-
gramma di investimenti per il riequilibrio
economico territoriale);

che si rende, altresÌ, necessario orienta~
re la Regione Puglia con !'indicazione di
obiettivi e risorse finanziarie che consenta-
no scelte localizzative e progettazioni con~
gruenti con tali obiettivi;

che i ritardi nell'attuazione delle opere
previste dal piano triennale 1979~81 del~
l'ANAS vedono spesi, allo stato attuale, solo
60 miliardi dei 180 preventivati,

!'interpellante chiede di conoscere:
quali conseguenziali provvedimenti si

intendono adottare;
quali motivazioni sottendono il blocco

della spesa lamentato;
entro quali termini si pensa di comple-

tare le opere già avviate e non ultimate.
(2 ~00311)

MITROTTI. ~ Ai Ministri del lavoro e
della previdenza sociale, della sanità e dei
lavori pubblici ed ai Ministri senza portafo-
glio per il coordinamento interno delle poli~
tiche comunitarie e per gli affari regionali.

~ Premesso:
che in Italia, per ogni giornata lavora~

iiva, avvengono 20.000 infortuni lievi (cioè
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con invalidità non superiore a 3 giorni) e
5.000 infortuni più gravi;

che, ogni 24 ore, 125 lavoratori rimango-
no (in proporzioni diverse) permanentemen-
te invalidi e si verificano 13 infortuni morta-
li per cause dipendenti dall'attività lavo-
rativa;

che, nel 1980, 7.228 infortuni mortali
hanno funestato il settore del lavoro dome-
stico, dove le cifre evidenziano un indice di
pericolosità addirittura doppio rispetto a
quello del lavoro extra-domestico;

che !'intreccio delle responsabilità è mol-
to complesso trattandosi di sciogliere nodi
quali:

gli scarsi controlli delle Regioni, degli
enti sovraregionali e dello Stato sulla gestio-
ne di appalti per i quali imprese operanti
nel settore dei lavori pubblici hanno violato
sistematicamente le condizioni dei capitolati
generali di appalto;

!'insufficiente opera di prevenzione nei.
cantieri da parte degli ispettori del lavoro;

l'attuale emersa incapacità (organizza-
tiva) delle USL di gestire, senza soluzioni di.
continuità, le funzioni delegate di prevenzio-
ne (già dell'ENPI e dell' ANCC);

l'imbarbarimento della media impre-
sa locale sempre di più impegnata nella ricer-
ca del contenimento dei costi per migliora-
le il profitto (sono ricorrenti i subappalti ed
i cottimi);

che gli infortuni sul lavoro e le ma-
lattie professionali costituiscono una piaga
non ancora debellata sia in Italia, sia in Eu-
ropa;

che si appalesa indifferibile una rifor-
ma della legislazione infortunistica che miri
ad armonizzare tra loro i sistemi di assicu-
razione e prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali in atto nei vari Stati
europei mediante:

una rivalutazione annuale delle pen-
sioni dei lavoratori infortunati e dei loro
superstiti;

una regolamentazione legislativa del-
l'infortunio in itinere (ossia dell'infortunio
che può colpire il lavoratore che si reca o
torna dal lavoro);

un miglioramento delle altre indenni-
tà economiche;

un ampliamento della tutela contro le
malattie professionali (oggi legate a schemi
troppo rigidi),

l'interpellante chiede di conoscere quale
doverosa risposta si intenda dare alla richie-
sta di sicurezza dei lavoratori italiani di fron-
te alla pericolosità del lavoro quotidiano (an-
che domestico).

(2 - 00312)

MITROTTI. ~ Al Ministro dei trasporti,
al Ministro senza portafoglio per gli affari
regionali ed al Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno. ~ Premesso:

che la trasformazione sociale ed eco-
nomica degli ultimi 25 anni ha attivato la
tendenza, ormai inarrestabile, all'inurba-
mento ed all' organizzazione produttiva;

che tale tendenza ha coinvo~to tutti gli
insediarnenti (anche se in modo meno vi-
stoso nel Sud, per la carenza di infrastrut-
ture) ;

che, a seguito di tale processo, il Mez-
zogiorno è giunto ad una fase favorevole
per un salto quaIitativo sul piano socio-
economico;

che condizione indispensabile perchè
tanto si attui è l'adeguamento di una rete
di trasporto che vitalizzi i centri di produ-
zione mediante collegamenti efficienti con
i centri di consumo;

che esiste un piano, redatto da tempo
daHa Regione Puglia, per il collegamento
di tale regione con la restante realtà pro-
duttiva italiana ed estera mediante il rad-
doppio e la elettrificazione dell'intera linea
adriatica;

che la logica dei finanziamenti a piog-
gia di tale piano, rendendo sempre più eva-
nescente la prospettiva della sua concretiz-
zazione, ha solo accresciuto le disparità e
le discriminazioni tra i diversi centri inte-
ressati;

che, per la tratta Lecce-Bari, sembra ir-
raggiungibile il traguardo del completamen-
to fin anche del solo raddoppio dell'attuale
linea ferroviaria;

che il meridionalismo dei faHi, con la
generata estenuante attesa, rischia di pe-
nalizzare in tutti sensi (soprattutto econo-
micamente) <la realtà meridionale;
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che anche il turismo di massa ne esce
mortificato (per raggiungere MiJano da Ro-
ma in treno bastano 6 ore di viaggio; da
Roma a Leece, per una uguale distanza, ne
occorrono circa 9 ~ sempre che l'attuale

linea non sia ingolfata ~ ed ai turisti sem-
bra di stare a raggiungere... l'India tanto è
lungo il viaggio!),

l'interpellante chiede di conoscere:
quaJi ostacoli si frappongono al concre-

tamento deBe prospettive richiamate;
quali solleciti rimedi si intendono di-

sporre per non precludere, in modo irrever-
sibile, le possibilità di sviluppo ricollega-
bili alla fruibilità del raddoppio in premes-
sa, foriero, altresì, di effetti positivi indotti
per le aziende costruttrici di materiale ro-
tabile operanti neno stesso Meridione.

(2 - 00313)

MALAGODI. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.
~ Per conoscere quali passi, e in base a

quali criteri, intendono compiere ~ presso

il Governo sovietico, la Conferenza SCE di
Madrid, le Nazioni Unite ed ogni altra sede
utile ~ per ottenere la libertà del dissiden-
te sovietico Anatolj Sharansky, in forza dei
princìpi generali di libertà, ribaditi anche nel-
l'Atto finale di Helsinki.

(2 -00314)

Interrogazioni, annunzio

P RES I D E N T E. Invito il senatore se-
gretario a dare annunzio deJ,le ,i:nterrogaziollii
pervenute aHa Presidenza.

M I T T E R D O R FER, segretario:

BONAZZI, GRAZIANI, BONDI, DE SAB-
DATA, STEFANI. ~ Al Ministro del tesoro.
~ Per sapere:

per quale motivo la Cassa depositi e pre-
stiti respinga, da alcuni mesi, le richieste
di mutui presentate dagli enti locali per il
finanziamento della costruzione di edifici
scolastici;

se il Ministro non ritenga che un tale
comportamento, anche dopo la pubblicazio-

ne del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 246,
sia del tutto arbitrario, contrastando con le
norme alle quali la Cassa depositi e prestiti
deve attenersi nello svolgimento della sua at-
tività.

(3 - 01463)

BONAZZI, GRAZIANI, BONDI, DE SAB-
BATA, STEFANI. ~ Al Ministro del tesoro.
~ Per sapere qua:li misure siano state adot-
tate e si intendano adottare per fronteggia-
re le conseguenze dell'agitazione dei dipen-
denti della Cassa depositi e prestiti, in par-
ticolare per assicurare il tempestivo esame
e la pronta concessione dei mutui agli enti
locali, da cui dipende una parte consistente
degli investimenti del settore pubblico per
il 1981 e, quindi, delle attività economiche
del Paese.

(3 - 01464)

FLAMIGNI, CANETTI, MAFFIOLETTI. ~

Ai Ministri della difesa, dell'interno e di
grazia e giustizia. ~ Per conoscere:

le loro valutazioni in menito al fatto che
alla rÌ'Chiesta inviata al SID, il 2 giugno 1977,
da parte del giudice istrutto're di Bologna,
incaricato del procedimento penale contro
Tuti Mario ed altri imputati di strage (atten-
ta to al treno « I taIicus »), per ottenere « co-
pie autentiche di tutti gli atti esistenti presso
gli archivi del Servizio circa notizie sull'atti-
vità della loggia P2 e degli esponenti ed affi-
liati aHa stessa, con particolare riguardo al
signor Lido Gelli di ArezZ'o», :l'ammin\!glio
Casardi spediva ,soltanto copia di un appun-
to datato 3 marzo 1977 ed invia'to al Gabitnet-
to del M!inistro deIJa difesa in riferimento ad
un articolo 'Pubblicato da,l quotidiano « L'U-
nità» del7 gennaio 1977;

se non ravvedono in tale appunto 'Una
testimonianza di come, nonostante le gravi
denunce pubblicate da « L'Unità)} del 7 e 16
gennaio 1977, che configuravano la loggia
massonÌca P2 quale centra-lie eversiva e d.i
potere occulto, lil Servizio abbia omesso di
effettuare un'accurata inchiesta nei riguarcli
di tale loggia e del suo capo ed abb1a, addi-
rittura, ritenuto legi,ttima l'appartenenza al-
Ia P2 di uffiÒali deIJe forze armate e del1a
polizia.



VIII LegislaturaSenato della Repubblica ~ 15288 ~

7 LUGLIO 1981285a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTOSTENOGRAFICO

Nel richiamato appunto, tra l'aMro, è in-
fatti scritto: «in particolare è risaputo che
il noto Liclo Gelli ha intrattenuto ed intrat-
tiene rapporti con varie personalità di rango
elevato, sia nel campo nazionale che in quel-
lo internazionale. In tale quadro si può sen-
z' altro affermare che alla massoneria pos-
sano essere affiJliati, o comunque cdllegati,
anche alcuni ufficiali delle Forze armate e
di poJizia, di grado elevato e medio ».

Gli ;1nterroganti, chiedono, inolt.re, di sa-
pere:

per quali ragioni non vtmnero inv.iat,i al-
la Magistratura bolognese aLtri documenti,
tra cui il ;rapporto su Lido GeHi redatto dad
C.S. di Ca:gHar.ie contenente quanto ~o stesso
Gelli ebbe a rilferire durante un interroga-
torio 'a cui venne sottoposto j'D Sardegna, [lel
luglio 1945, in merito aUe sue attività du-
rante l'oocupamone tedesca;

se è stato mai trasmesso alla Magi,stratu-
l'a bolognese lo studio sulla mas1soneria, in
fase di compilazione nel marzo 1977. .

Per conoscere, infine, se i Milllistri interro-
gati hanno accertato la pa'rte avuta dai pub-
blici fumianari appartenenti aLla P2 per
quamto r,]guarda ,le omissioni di atti di ufficio
e la compi'lazione del citato 'appunto e se non
ritengono che si sia verificato un caso di
attiv1tà del SID di sostegno o copertura del-
la P2.

(3 - 01465)

SCEVAROLLI, BOZZELLO VEROLE, DA
ROn, FINESSI, MARAVALLE, BARSACCHI,
NOCI, VIGNOLA. ~ Al Ministro del tesoro.

~ Preso atto del ritardo che si -registra negli
interventi della Cassa dep'Ositi e 'PresHti e
della concomit'ante ridotta possibilità degli
Enti locali di fare ric'Orso £l'Ha conces,sione
di altri mutui per investimenti;

tenuto conto dei precisi ,impegni assunti
dal Padamento con la llegge n. 153 del23 apri-
le 1981, che stabilisce un finanzi'amento agli
Enti locali per l'esecuzione di opere pubbli-
che, nel triennia 1981-83, nell'ambito del pla-
lond di 12000miHardi, di cui 4000 immedia-
tamente utilizzabili dagli Enti locali stessi;

considerata la necessità di accelerare le
operazioni di mutuo per contenere al mas-
simo la lievitazione dei costi e la conseguen-

te revisione dei progetti da pante dei comuni,
gLi inte'Droganti chiedono di conoscere:

1) la situazione delle cances1sioni dei
mutui effettuati ad oggi dalla Cassa depositi
e 'prestiti ed i 'Criter:i dalla stessa adottati in
relazione alle di1soposizionidi cui a,gli articoli
9 e 25 del decreto~legge n. 38 del 28 febbmio
1981;

2) se, per effetto del decreto milIl,]steI1Ìa-
le del 9 maggio 1981, che ha aumentato il tas-
so di interesse praticato sui mutui della Ca,s~
sa depositi e prestiti dal 9 <lillO,50 per cento,
non si è prodotto un al,teriore .aggravdo della
finanza locale che dispone già eLiscarsilSiSJimi
mavgini di spesa a oausa dell'hu:;llazione;

3) se non si ritiene opportuno aJvginare
la caduta del risparmio postatle 'rendendo più
remunerativi :i relativi deposi,ti che aost'Ìttui-
scono le fonti pr.imarie di Hnanziamento de-
gli Enti JocaJi;

4) se, in relazione alla mole di lavoro
della Cassa non si deve sollecitamente prov-
vedere ana sua rÌ'strutturaz,ione per rendere
il più efficiente possibile la sua funzione eco-
nomica e sociale.

(3 - 01466)

FLAMIGNI, BONDI, TEDESCO TATÙ. ~

Ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno
e della difesa. ~ Per conoscere:

1) di quali considerazioni fu oggetto
l'elenco consegnato alla Magistratura da
parte dell'ingegner Siniscalchi, fin dal 1977,
dato che molti nominativi di tale elenco ri-
sultano affiNati alla loggia P2;

2) le ragioni per le quali, pur avendo
il giudice Angelo Vella, dell'ufficio istruzio-
ne del Tribunale di Bologna, scritto nel-
l'ordinanza di rinvio a giudizio di Tuti Ma-
rio e di altri per la strage del treno «Ita-
licus » che la P2 era « il più dotato amena1e
di pericolosi e validi strumenti di eversione
politica e morale». non è stato adottato
alcun provvedimento a carico dei dipen-
denti dello Stato che vi risultavano affiliati
in base agli elenchi consegnati alla Magi-
stratura da parte degli stessi «maestri ve-
nerabiH » Ge1li e Salvini;

3) quaJi accertamenti sono stati effet-
tuati, anche successivamente al deposito
della citata ordinanza, nei riguardi di Gelli
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e di ciascun appartenente alla loggia mas-
sonica P2.

(3 - 01467)

LIBERTINI, BERTI, GUERRINI. ~ Al
Ministro delle partecipazioni statali. ~ Per
sapere se è a conoscenza del1a decisione
della società SISMA di porre in vendita
gli alloggi di sua proprietà sinora riservati
in locazione ai dipendenti.

Poichè l'attuazione di tale decisione è
suscettibile di determinare conseguenze n~
gative per i dipendenti del1a SISMA, che
non possono e non vogliono acquistare gli
al1oggi, proprio in un momento in cui si
aggrava la crisi delle abitazioni e nell'Os-
sola si è creata una situazione economica ed
occupazionale particolarmente difficile che
coinvolge la stessa SISMA, gli interroganti
chiedono di conoscere se, come sarebbe
giusto e necessario, il Ministero non inten-
de adottare tutte le misure idonee per-
chè nessuno di coloro che abitano negli al-
loggi SISMA sia minacciato di sfratto o
costretto ad assumere oneri finaJl1ziari non
sopportabili e forzati per l'acqui,sto del-
l'alloggio.

(3 - 01468)

JERVOLINO RUSSO, SAPORITO, CODAZ-
ZI, NEPI, DELLA PORTA, D'AGOSTINI, FI-
MOGNARI. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per sapere quali provvedimen-
ti urgenti intende adottare per rimuovere
l'attuale situazione di stallo che, di fatto, im-
pedisce il regolare avvio dell'anno accademi-
co presso l'Università nazionale della Soma-
lia che avrebbe dovuto aver inizio dallo lu-
glio 1981.

La partenza dei docenti universitari per la
Somalia è stata bloccata da un contenzioso
sollevato dal Ministero della pubblica istru-
zione ed avvalorato dal Ministero del tesoro-
IGOP circa !'interpretazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 4 ago-
sto 1980, questione, peraltro, già risolta con
apposito fonogramma della stessa Presiden-
za del Consiglio.

La positiva risoluzione della vicenda, at-
traverso l'autorizzazione della missione da
parte del Ministero, essendo stati già con-

cessi i nulla osta delle rispettive università,
è della massima urgenza in quanto, se i do-
centi non potranno partire con il volo del-
1'8luglio 1981, verrà di fatto bloccato lo svol-
gimento dell'anno accademico dell'Università
nazionale della Somalia, il quale costituisce
l'impegno più qualificante del programma di
cooperazione tecnica con i Paesi in via di
sviluppo.

Il mancato inizio dell'anno accademico
pregiudicherebbe gravemente i rapporti tra
la Somalia e l'Italia e verrebbe a smentire le
assicurazioni più volte formulate alle auto-
rità somale sia da parte del Governo italiano
(non ultime quelle avanzate nel corso dei
recenti incontri tra il Ministro dell'educazio-
ne somalo ed il Ministro della pubblica istru-
zione), sia da parte della Commissione este-
ri della Camera durante la recente visita in
Somalia.

(3 - 01469)

MITROTTI. ~ Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale ed al Ministro sen-
za portafoglio per il coordinamento interno
delle politiche comunitarie. ~ Premesso:

che un'indagine diffusa dai servizi sta-
tistici deLle Comunità europee rileva ohe
in I taHa, su un complesso di prestazioni
di previdenza sociale per 56.376 miliardi
nel 1979, i costi amministrativi e le altre
spese correnti sono ammontati a 5.111 mi-
liardi, pari al 9,06 per cento, mentre per la
Germania la corrispondente percentuale è
3,82 per cento, per la Francia 5,31 per cen-
to, per la Gran Bretagna 3,39 per cento,
per l'Olanda 3,67 per cento e per il Belgio
6,33 per cento;

che, pertanto, i costi del sistema previ-
denziale italiano sono i più alti in Eu-
ropa;

che da tempo si parla di riordinamento
dei servizi e delle attività dell'INPS,

!'interrogante chiede di conoscere quali
orientamenti si intendano perseguire e qua-
li progremmi si intendano attuare a breve
al fine di evitare il definitivo co!ilasso delle
strutture INPS, ormai sul~'o]1lo dcl falli-
mento.

(3 - 01470)
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GROSSI, OTTAVIANI, VALORI. ~ Al Mi~
nistro dell'interno. ~ Premesso che gli ope-
rai della fabbrica Pozzi di Spoleto, che occu~
pa circa 750 dipendenti, sono minacciati di
licenziamento e che i primi 100 licenziamenti
decorrono dal prossimo 11 luglio 1981;

rilevato che la preoccupazione dei hvo~
ratori, delle loro famiglie e di tutta la po-
polazione di Spoleto è aggravata dal compor-
tamento del Governo che da mesi rinvia e
trascura le possibili soluzioni per la soprav-
vivenza ed il rilancio della fabbrica;

considerato che, pur nella gravità della
situazione, i lavoratori ed i cittadini, con
l'appoggio della Regione, del Comune, delle
forze politiche ed anche degli artisti e degli
ospiti italiani e stranieri del «Festival dei
due mondi », hanno sempre dimostrato il
più alto grado di consapevolezza e di tempe-
ranza nel manifestare per la salvezza del loro
lavoro e dell'economia cittadina;

testimoniando che, nel corso della paci-
fica manifestazione svoltasi sulla strada «Fla-
minia» venerdì 3 luglio 1981, si è assistito
ad una insensata carica della polizia a po-
chi minuti dal già dichiarato scioglimento
spontaneo della manifestazione e senza alcun
preavviso, con il conseguente ferimento di
tre lavoratori, e che, inoltre, solo in virtù
di un eccezionale senso di responsabliità dei
lavoratori tale insensato gesto non ha sorti-
to l'effetto di provocare disordini a catena
e conseguenze irreparabili per l'ordine pub~
blico,

gli interroganti chiedono di conoscere:
chi ha ordinato la carica della polizia

dal momento che il commissario Miele, co-
mandante sul posto, ha dichiarato al senato-
re Grossi che ne aveva ricevuto ordine dal
Ministero;

quale scopo si voleva raggiungere con
quell'atto dal momento che nessuna possibi-
lità di successo tecnico di sgombero poteva
essere perseguita scagliando una decina di
uomini in assetto di guerra contro 300 ope-
rai disarmati, ma forti delle loro ragioni;

quali eventuali violazioni sono riconosci-
bili nel comportamento delle forze di pub~
blica sicurezza in assenza di qualsiasi forma
di preavv.iso della carica, tanto che il primo
e più grave colpito è stato proprio un diri-

gente sindacale che sino ad un attimo prima
stava parlando con il commissario confer~
mandogli l'imminente scioglimento della ma-
nifestazione;

se tale comportamento della polizia, che
in Umbria non si ricordava da decenni, rap-
presenta una direttiva del nuovo Governo
insediato in questi giorni, oppure se è da
attribuire ad una visione personale delle au~
torità di polizia della provincia di Perugia
e, in questo secondo caso, se non si ritiene
opportuno, proprio nell'interesse dell'ordine
pubblico, allontanare i responsabili e dame
una valutazione anche sotto il profilo della
capacità professionale.

(3 -01471)

MARCHIO. ~ Al Ministro di grazia e giu-
stizia. ~ Premesso:

che il 18 giugno 1981 il dottor Gentile,
giudice istruttore presso il tribunale di Bo~
lagna, ha emesso ordine di cattura contro il
signor Guido Giraudi, vice direttore respon~
sabile del settimanale « Candido nuovo »,
per falsa testimonianza;

che tale ordine di cattura continua la
lunga serie di ordini di cattura emessi dal
« collettivo» dei magistrati di Bologna, non
per accertare le responsabilità dei colpevoli
della strage della stazione di Bologna, bensì
per depistare le indagini;

che la Magistratura bolognese si è di-
stinta nell'arresto di cittadini, di avvocati,
di magistrati, e adesso di giornalisti, che poi
vengono scarcerati per mancanza di indizi
da magistrati superiori;

che tale comportamento dei magistrati
bolognesi configura, ad avviso dell'interro~
gante, reati perseguibili di ufficio e che van-
no dall'interesse privato in atti di ufficio, ad
abuso di potere, a violazione delle norme po-
ste a tutela della libertà del cittadino,

l'interrogante chiede di conoscere:
1) le ragioni per le quali il Ministro non

è ancora intervenuto presso il Consiglio su-
periore della Magistratura per far procedere
alla sospensione del magistrato Gentile da
ogni sua funzione ed al suo deferimento al
giudice competente perchè, previa accerta-
mento dello stato psichico del magistrato
stesso, si proceda nei suoi confronti per tutti
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quei reati che l'autorità giudiziaria vorrà ri~
levare dal comportamento dello stesso;

2) quali azioni il Ministero intende in~
traprendere nei confronti di quei magistrati
di Bologna che, ad un anno dalla strage del-
la stazione, dopo aver trionfalmente asserito
di aver scoperto ideatori, autori e complici
della strage, hanno collezionato soltanto or-
dini di scarcerazione per mancanza di indi-
zi, favorendo in tal guisa la fuga e l'occul~
tamento delle prove a carico dei veri autori
della strage.

(3 ~ 01472)

GUERRINI, DE SABBATA, BENEDETTI,
SALVUCCI. ~ Ai Ministri dell'industria, del
commercio e dell' artigianato e del lavoro e
della previdenza sociale ed al Ministro senza
portafoglio per la protezione civile. ~ Pre-

messo:

che all'interno della raffineria API di
Falconara (Ancona) è divampato un incen-
dio di vaste proporzioni in un serbatoio con.
tenente 7.000 litri di benzina semilavorata;

che nel terrificante rogo ha perso la vita
l'operaio Giulio Bonvini, mentre altri due
operai (Claudio Mancini e Danilo Turchi) so-
no rimasti gravemente ustionati;

che ha suscitato particolare allarme nel-
la popolazione la stessa difficoltà a spegnere
!'incendio, che diversamente avrebbe potuto
estendersi ad altri serbatoi, anche perchè
tra il centro urbano di Falconara e la raffi-
neria API non vi è soluzione di continuità;

che da lungo tempo, e da più parti, sono
state espresse vive preoccupazioni in ordine
alla sicurezza sul posto di lavoro ed allo sta-
to della «protezione civile»,

gli interroganti chiedono di conoscere che
cosa intenda fare il Governo per accertare
le cause che hanno determinato il grave, lut-
tuoso evento e le eventuali responsabilità.

(3 -01473)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

VITALONE, ROMEI. ~ Al Ministro di
grazia e giustizia. ~ Per conoscere se rispon~
de a verità che da tempo, per mancanza del

cancelliere, in varie Preture del circonda-
rio di Castrovillari, prive di magistrati tito-
lari, non si tengono regolari udienze, e che,
in particolare, nella Pretura di Oriola Cala-
bro da oltre un anno non vengono tenute u-
dienze civili.

In affermativa, si chiede di conoscere
quali provvedimenti saranno adottati per
eliminare tale incresciosa situazione.

(4 - 02085)

ROMANO', GOZZINI, LAZZARI. ~ Al Pre-
sidente del Consiglio dei ministri ed al Mini-
stro degli affari esteri. ~ Per sapere se siano
a conoscenza del fatto ~ e come lo giudichi-
no ~ che il Dipartimento per la cooperaziC?
ne allo sviluppo del Ministero degli affari
esteri è costretto ad operare in un ridottis-
simo numero di stanze della {{ Casa dello stu-
dente» (ex ({Civis »), con gravi conseguenze
per l'attività del Dipartimento stesso che, in
forza delle leggi n. 38 del 1979 en. 3 del 1981,
è protagonista della politica di aiuto allo
sviluppo, che costituisce uno degli elementi
qualificanti della politica estera italiana.

(4 - 02086)

DA ROIT. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri. ~ Per sapere:

se è al corrente del modo in cui il Mini-
stro del lavoro del procedente Governo, ono-
revole Foschi ~ nonostante la crisi di Go-
verno già aperta ed .il suo personale coinvol-
gimento neHe vicende che l'hanno precedu-
ta ~ ha provveduto a nominare un nuOlVo
commissario straordinario all'ENP AS;

quaI.i provvedimenti il nuovo Governo
intende adottare con ,riferirmento specifico
all'avvenuta emisslÌone del provvedimento,
che assume palJ:'tico1are caralttere di graVJità
in quanto contravviene anche alle disposizio-
ni diramate ,claWallora Presidente del Con-
si'glio, onorevole ForIa-ni, che iÌlI1:Viitavanoi
Ministri a sospendere dal gi0lI1l10della or~isi
ogni provvedimento di nom~na.

(4 - 02087)

SANTALCO. ~ Al Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni. ~ Per sapere se non
ritenga di dover intervenire con urgenza
presso la SIP perchè ripristini a Taormina,
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importantissimo centro turistico, il servizio
di accettazione nazionale ed internazionale,
la cui soppressione ha creato grave disagio
ai turisti stranieri e vivo malumore nella
popolazione, considerato che l'installazione
di cabine adibite al servizio nazionale ed.
internazionale non risponde alle esigenze
di Taormina.

(4 - 02088)

J\iIONTALBANO, BUFALINI. ~ Al Presi-
dente del Consiglio dei ministri. ~ Premes-

so che, nei giorni 7 e 13 giugno 1981, i co-
muni di Mazara del Vallo e di Petrosino
sono stati gravemente colpiti da scosse si-
smiche e che i danni causati ammontano
a centinaia di miliardi, gli interroganti chie-
dono di conoscere quando intende portare
all'approvazione del Consiglio dei ministri
la dichiarazione di pubblica calamità per i
comuni di Mazara del Vallo e di Petrosino,
colpiti dal recente terremoto.

Il colpevole rifiuto del Governo uscente
di compiere tale adempimento ha già pro-
vocato conseguenze negative sull'economia
dei comuni colpiti e serio malcontento nelle
popolazioni.

(4 -02089)

FERMARJELLO, VALENZA. ~ Al Mini-

stro dei beni culturali e ambientali. ~ Per
sapere formalmente se il Governo consente,
d'intesa con le istituzioni ed i cittadini del-
la Calabria, a che i bronzi di Riace, anche
a spese della comunità locale, facciano so-
sta a Napoli, nella sede del Museo naziona-
le, per contribuire, dopo il terremoto, alla
faticosa ripresa culturale e civile della città.

(4 - 02090)

MALAGODI. ~ Al Ministro dei beni cul-
turali e ambientali. ~ Per conoscere quali
iniziative intende assumere per saJlvaguar-
dare e valorizzare il Palazzo ducale di Man-
tova che può essere annoverato tra i com-
plessi monumentali più pregevoli ed impor-
tanti d'Italia.

In particolare, l'interrogante chiede di co-
noscere:

a) quali sono 'le condizioni degLi affre-
schi della «camera degli sposi », opera del

Mantegna, quaH lavori di il"e'Stauro S0'l10glo-
balmente previsti, per qua'Ii m~ti'Vi es<sisono
stati sospesi e per quale presum1bile data si
intende portarli a termine;

b) se H personale addetto alle vi,site gui-
date è sufficiente rispetto 'al numero dei visi..
tatori, qualli sono i motivi delle lunghe code
per l'accesso al Palazzo ducale e se corrispon-
de a verità che nei giorni fest'Ìvi l'ingresso alI
pubbHco è interdetto;

c) peg: quali motivi nO'l1si provvede, al-
!'interno del palazzo, ad incrementare la ven-
dita di guide esplicative, piante e fotografie
del offi01J1Umentoa fini promozioI1!a!li ed eco-
nomici;

d) per quatli motivi è staJta consentita
l'installazione di frangisole metallici alle fi-
nestre di a:lcuni palazzi storici affaccianti si
sulla piazza in cui sorge il Palazzo ducale, al
terando l'insieme architettonico e fomoge-
neità dei materia,li ivi presenti;

e) 'se non si ritiene di sugger1re aJlcomu-
ne di Mantova l'individuazione di un'area
prossima al Palazzo ducale atta al parcheg-
gio dei pullman turistici al fine di liberare
la piazza dall'ingombro dei mezzi di tra-
sporto.

(4 - 02091)

BONIVER PINI. ~ Ai Ministri dell'agri-
coltura e delle foreste, degli affari esteri,
della sanità e dell'interno. ~ Per conoscere:

se corrisponda a verità la notizia dif-
fusa dalla stampa internazionale drca l'in-
vio, da parte di enti e di agenzie, di cereali
e di altre derrate alimentari avariati ed ini-
donei all'alimentazione umana quali aiuti
ai Paesi affamati;

se tra tali enti vi sia incluso l'Ente
risi, come esplicitamente dichiarato dalla
Commissione europea;

quali sanzioni immediate il Governo in-
tenda prendere nei confronti dell'Ente risi;

quali altri provvedimenti intenda met~
tere in atto per un controllo più rigoroso
ed efficace su invii futuri di derrate alimen~
tari al fine di garantire pienamente i Paesi
destinatari e di evitare il ripetersi di simili
episodi che ripugnano alla coscienza col~
lettiva.

(4 - 02092)
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MOLA. ~ Al Ministro della marina mer-
cantile. ~ Premesso:

1) che la congestione attualmente esi-
stente al molo Beverello di Napoli ~ parti-

colarmente acuta nel periodo giugno-settem-
bre in cui si registra un movimento in me-
dia di circa 17.000 passeggeri al giorno ~

provoca gravi disagi agli utenti e serie dif-
ficoltà alla {( Caremar », agli armatori pri-
vati ed ai lavoratori marittimi e portuali;

2) che la costruzione del porto sussidia-
rio al Molosiglio ~ qualora venisse accolta
e finanziata, come è auspicabile, la proposta
del Consorzio autonomo del porto di Napo-
li ~ non potrebbe avvenire in un periodo di
tempo breve,

!'interrogante chiede di conoscere se il
Ministro non intenda intervenire presso l'au-
torità marittima del porto di Napoli ai fini
dell'accoglimento della richiesta, avanzata
dalla {( Caremar », di destinare al traffico
marittimo locale il molo Razza (n. 5) in
modo da assicurare ailla « Caremar» stessa
due nuovi ormeggi per navi traghetto e da
consentire una più razi,onale sistemazione
di tutti gli attuali caotici servizi di naviga-
zione dell'area del molo Beverello.

(4 -02093)

MITROTTI, CROLLALANZA. ~ Ai Mini-

stri dell'agricoltura e delle foreste, del com-
mercio con l'estero e dell'interno ed ai Mi-
nistri senza portafoglio per gli affari regio-
nali e per il coordinamento interno delle
politiche comunitarie. ~ Premesso:

che la sofisticazione costituisce una pia-
ga del settore vitivinicolo pugliese, così co-
me dimostrano i seguenti dati:

Attività in Puglia
del Nucleo antisofisticazioni dei carabinieri

N.R ~ Del 1981 sono stati presi in considera-
zione i primi quattro mesi.

che la risoluzione del problema delle
sofisticazioni e deHe frodi del settore viti-

vinicolo è l'aspetto più rilevante per la sal-
vaguardia dell'economia vitivinicola e della
sa,lute dei consumatori;

che sentita è la carenza degli organici
degli attuali addetti alla vigHanza;

che la Regione Puglia, nell'ambito della
collaborazione tra Stato e Regioni per la
repressione delle frodi nella lavorazione e
nel commercio dei prodotti agricoli, di cui
all'ultimo comma dell'articolo 77 del decre-
to del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, e ferme restando Je specifiche
competenze dello Stato e degli istituti ed
enti interessati, ha varato, il 9 febbraio 1981,
la legge regionale n. 17 per l'istituzione di
un sistema di repressione delle frodi, com-
plementare a quello dello Sta,to, per il set-
tore vitivinicolo;

che il testo di legge assegna ai comuni
l'attuazione di interventi precisi quali:

]'istituzione (entro 3 mesi dall'entrata
in vigore della legge) e la tenuta della ({ ana-
grafe vitivinicola », nonchè l'aggiornamento
per ciascun settore in cui essa si articola;

l'aggiornamento della situazione cono-
scitiva della superficie coltivata a vite nel
proprio territorio ed il riepilogo delle de-
nunce di giacenza dei vini e delle denunce
della produzione vinicola;

l'esercizio, per conto dell'Amministra-
zione provinciale, del controllo della veridi-
cità delle denunce di produzione e di giacen-

I za presentate dai produttori vinicoli;

la collaborazione con gli istituti di vigi-
lanza interessati alla repressione delle frodi;

la nomina di agenti (cui è riconosciuta
la qualifica di agenti di polizia giudiziaria)
da effettuarsi tra il personale dipendente
delle Amministrazioni comunali;

che tali ulteriori incombenze, correlate
all'attuale carico di competenze delle Ammi-
nistrazioni locali ed alle più volte denuncia-
te carenze di organici, si appalesano difficil-
mente attuabili,

gli interroganti chiedono di conoscere qua-
Jj provvedimenti si intendano adottare (in

n'1ccordo con le disposizioni regionali richia-
mate) al mne di migliorare l'efficacia della
azione repressiva delle sofisticazioni e delle
frodi nel settore viti vinicolo e di rendere ({il
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comune» punto di riferimento capace di
operare con disponibilità di mezzi adeguati
e con razionalità di organizzazione.

(4 ~ 02094)

MITROTTI. ~ Ai Ministri dell'agricoltura

e delle foreste e dell'industria, del commer~
cio e dell'artigianato ed ai Ministri senza
portafoglio per il coordinamento interno del-
le politiche comunitarie e per gli affari re~
gionali. ~ Premesso:

che è circolata (ripresa dalla stampa) la
« notizia » di una « truffa dell' olio di oliva»
in danno della CEE;

che da tale notizia si rilevano, a fronte
di una media della produzione nazionale di
olio di oliva degli anni passati di 540.000 ton~
nellate, richieste di premi alla produzione
per 650.000 tonnellate e di premi alla com-
mercializzazione di 180.000 tonnellate (!);

che, sulla scorta di tali dati, è da sup~
porre in Italia (e quindi anche in Puglia)
un gonfiamento di dati, nelle denunce dei ter~
reni adibiti ad olivicoltura, delle olive e del~
l'olio prodotti;

che i carabinieri del Nucleo antisofisti~
cazioni hanno operato indagini che hanno
condotto in diversi casi all'accertamento di
falso continuato in bollette di accompagna-
mento e truffa continuata ed aggravata ai
danni della CEE;

che, a detta di funzionari del Ministero
dell'agricoltura, l'avvenuta modifica del si-
stema di erogazione dei premi CBB (che per
quest'anno sono stati di circa 670.000 lire
la tonnellata) «... non esclude, ovviamente,
che piccole e grandi frodi possano esserci
state da parte del piccolo o del grande pro-
duttore; per ora non ne sono state accertate
molte, anche se controlli sono in atto anche
in Puglia. Le frodi ci sono e verranno con
molta probabilità scoperte... »,

!'interrogante chiede di conoscere:
quali controli risultano sino ad oggi di~

sposti e con quali esiti;
quali dati sono emersi (produzione, su~

perficie coltivata, richieste di premi alla pro~
duzione, richieste di premi alla commercia-
lizzazione) per la Puglia, e in particolare per
il çomune di Monopoli (Bari);

quali iniziative sono state avviate al fi-
ne di migliorare i controlli elo rilievi sin qui
effettuati (anche dall'AIMA);

se non si ritiene opportuno predisporre
(quale mezzo operativo di raccordo della pro~
duzione nazionale con la politica comunita~
ria del settore, oltre che a tutela della tipica
« civiltà meridionale dell'olio ») un « catasto
olivi colo » che offra garanzie serie (di im-
postazione, elaborazione ed aggiornamento
dei dati) quali possono ricavarsi con l'ausi-
lio di rilievi aerofotogrammetrici e/o satel-
liti artificiali.

(4 - 02095)

MITROTTI. ~ Ai Ministri dei trasporti

e del commercio con l'estero ed al Ministro
senza portafoglio per gli affari regionali. ~
Premesso:

che si discute da anni sul grave pro-
blema dei trasporti dei prodotti ortofrutti-
coli freschi della Puglia, ma la situazione,
in tale settore, anzichè migliorare, va costan~
temente peggiorando;

che la società «Interfrigo» di Basilea
ha sollecitato e promosso incontri a vari
livelli con i rappresentanti delle Ferrovie
dello Stato per cercare di arrivare, con uno
sforzo comune tra le due amministrazioni,
ad un miglioramento dei trasporti ferrovia~
ri di ortofrutticoli;

che l'assenza totale di risultati conti~
nua a concretare danni gravissimi per l'eco~
nomi a agricola e commerciale pugliese (re~
centemente, di 4 vagoni di ciliege, del va~
lore complessivo di circa 100 milioni, 1 è
stato rifiutato e distrutto aJla frontirera dopo
aver viaggiato, da Nokattaro a Chiasso, al-
la... sbalorditiva media di 11 chilometri al-
l'ora e gli altri 3 hanno subìto uguale sorte
all'arrivo a Duisburg, Amburgo e Dussel-
dorf) ;

che il problema dello scambio di carri
vuoti e pieni tra le Ferrovie dello Stato
(Bari centrale) e le Ferrovie del Sud-Est ri-
mane a tutt'oggi insoluto;

che nel luglio 1981 inizierà la importan-
tiss'1ma campagna di esportazione dell'uva
da tavola in cui è impegnata tutta l'economia
della regione Puglia (si dovranno effettua~
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re 20.000 trasporti dalla seconda metà di lu-
glio a metà ottobre ed oltre),

l'interrogante chiede di conoscere quali
provvedimenti immediati si intendano adot-
tare per porre fine aH'attuale disservizio e
garantire l'efficienza del trasporto dei pro-
dotti ortofrutticoli freschi a mezzo ferrovia.

(4 - 02096)

MITROTTI. ~ Al Ministro dell' agricoltura
e delle foreste ed ai Ministri senza portafo-
glio per gli affari regionali e per il coordina-
mento interno delle politiche comunitarie.
~ Premesso:

che è tangibile una situazione di ogget-
tiva difficoltà del comparto agricolo pu-
gliese;

che la categoria dei produttori agricoli
vive un difficile momento anche per !'inter-
ruzione dell'intervento regionale in Puglia;

che sono pesantemente avvertiti i rifles-
si negativi della mancata liquidazione di cir-
ca 45 miliardi per i danni causati dalle av-
versità meteorologiche del 1979 e di circa
9 miliardi per contributi relativi allo svelli-
mento di vigneti;

che altro problema di particolare rile-
vanza riguarda la liquidazione del 30 per
cento delle integrazioni comunJi1Jarie,per l'olio
d'oliva (per circa 60 miliardi di lire) affe-
renti alle campagne 1978-79 e 1979-80, il cui
ritardo nei pagamenti è da attribuire a com-
portamenti non chiari da parte dell'AIMA ed
a responsabilità dell'ERSAP (l'UNAPROL, a
cui fanno capo le associazioni provinciali oli-
vicole, ha inviato all'ERSAP le pratiche rela-
tive alla campagna 1978-79 sin dai mesi di
luglio e novembre 1979);

che, in data 8 ottobre 1980, l'ERSAP as-
sicurava al sindaco di Andria « ...l'assoluto
impegno sollecito svolgimento operazioni
istruttoria competenza questo Ente essendo
stata definita messa a punto programma ela-
borazione elettronica dati domande a segui-
to recenti ultime istruzioni AlMA »;

che è già stata completata la campagna
olearia 1981-82 per la quale sono dovute in-
tegrazioni comunitarie che si calcolano pre-
suntivamente in circa 140 miliardi di lire;

che è, altresì, avvertita l'esigenza indila-
zionabile di giungere al varo di provvedimen-

ti discdiplinanti le associazioni dei produttori,
la sicurezza nelle campagne, la nuova strut-
turazione dell'UMA ed il credito agrario;

che tutto ciò spiega il grave stato di
malessere del mondo agricolo e la sua rab-
bia verso gli organi rappresentativi ai quali
compete il ruolo di guida e di intervento per
soddisfare le esigenze emergenti,

l'interrogante chiede di conoscere:
quali conseguenziali disposizioni SI In-

tendano impartire al fine di eliminare le ca-
renze lamentate e di rimuovere gli ostacoli
che si frappongono alla normalizzazione del-
le erogazioni;

quali provvedimenti si intendano adotta-
re al fine di accertare e perseguire eventuali
responsabilità in danno dell'ERSAP e del-
l'AIMA.

(4 - 02097)

MITROTTI.~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri, ai Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e del tesoro ed al Mini-
stro senza portafoglio per la funzione pub-
blica. ~ Premesso:

che recenti vicende giudiziarie, che vedo-
no coinvolto !'intero staff dirigenziale del-
l'INAIL, imputato ,del reato di interesse pri-
vato in atti di ufficio e falso ideologico (reati
ipotizzati a seguito dell'irregolare svolgimen-
to di due concorsi, a 20 posti di dirigente
e a 1.000 posti di assistente) hanno porta-
to, per il primo concorso, all'arresto, tra
gli altri, del direttore generale Amos lani-
belli, del vice direttore Lucia larzaca, del
vice presidente Ugo Mantelli e dei consiglie-
ri di amministrazione Emilio leni e Angelo
Masi (successivamente rimessi in libertà
provvisoria, dietro cauzione, e dei quali è
da ritenersi imminente il rinvio a giudizio),
e, per il secondo, alla detenzione, tra gli
altri, del vice presidente Giuliano Angelini,
del vice direttore generale Pasquale Colaioc-
co e dei consiglieri di amministrazione Bru-
no Bruni, Tommaso Testa e Domenica Torre;

che iJ mandato conferito al presidente
Flavia Orlandi è da tempo scaduto;

che, in linea di principio, tale mandato
dovrebbe ritenersi incompatibile con la ca-
rica di parlamentare europeo (attualmente
rivestirta dallo stesso) e, comunque, incon-
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ciliabile con l'esigenza di garantire una pre-
senza costante e puntuale in rappresentanza
dell'istituto;

che si appalesa l'urgente necessità di
ripristinare, aH'interno dell'INAIL, il clima
di fiducia indispensabile per un ordinato
svolgimento della sua insostituibile attivi-
tà di yalore morale e sociale, e di restituire,
nel contempo, al personale che con onestà
continua ad operare per il buon nome del-
l'istituto e per il bene degli assistiti, la se-
renità che i recenti avvenimenti hanno tur-
bato,

l'interrogante chiede di conoscere se non
si ritengano opportuni 10 scioglimento im-
mediato del consiglio di amministrazione
dell'INAIL e la tempestiva nomina, in at-
tesa della sua ricostituzione, di un commis-
sario governativo che assicuri un ordinato
svolgimento delle attività istituzionali gra-
vemente compromesse al vertioe dalla man-
canza di amministratori in grado di svol-
gerle.

(4 - 02098)

MI TROTTI. ~ Al Ministro dei beni cul-
turali e ambientali ed al Ministro senza por-
tafoglio per gli affari regionali. ~ Premesso:

che nel comune di Bitonto (Bari), in via
Traiana (zona sottoposta a vincolo specifico
nel piano regolatore generale), sono stati ef-
fettuati nuovi ritrovamenti archeologici di
particolare interesse (tomba scavata nel ban-
co carparico, orientata est-ovest, contenente
ben due deposizioni ed un corredo funerario
composto di 5 vasi tutti databili al IV-III
secolo avanti Cristo);

che i tecnici della Soprintendenza di Ba-
ri hanno provveduto al prelievo del corredo
funerario senza nemmeno avvertire le autori-
tà. del luogo, interessate anche ai fini della
storicizzazione dei rinvenimenti e della for-
mazione di una carta archeologica del posto,

l'interrogante chiede di conoscere:
quale destinazione avranno i reperti;
quale tutela è stata disposta per la zona

interessat:l dal ritrovamento:
quali disposizioni si intendono imparti-

re al fine di una utile e doverosa intesa con
le autorità locali.

(4 - 02099)

MITROTTI. ~ Al Ministro delle partecipa-
z.ioni statali. ~ Premesso:

che, in occasione della Fiera del levante
dà Bari, l'ENI ha affidato inserzioni pubbli-
citarie anche a giornali che non conoscono
1'edicola e che escono solo in 500 copie in
quella occasione;

che Je regolari e ripetute proposte di
affidamento dena pubblicità avanzate dal di-
rettore di «Meridiano Sud» (periodico re-
gionale pugliese al XII anno di pubblicazio-
ne) sono state sempre respinte con la se-
guente motivazione: «... siamo spiacenti di
comunicar vi che, per motivi tecnici, non si
è reso possibiìe aderire alla vs. proposta...»;

che, sulla scorta di tanto, si è indotti a
ritenere che la discriminazione delle testate
sia censurabile prassi dell'ENI,

l'interrogante chiede di conoscere:
quali plausibili motivazioni sottendano

gli ermetici « motivi tecnici» addotti;
quali provvedimenti si intendano adot-

tare al fine di eliminare elo prevenire discri-
minazioni di testate, da parte dell'ENI, nel-

I
l'affidamento della pubblicità.,

(4 -02100)

MITROTTI. ~ Ai Ministri delle poste e
delle telecomunicazioni, del lavoro e della
previdenza sociale e della sanità, ~ Pre~
messo:

che il centro Italcable SICO - Acilia lascia
denotare un generico stato di abbandono
deUe proprie strutture;

che, in particolare, la RSA-CISNAL ha
provveduto a denunciare le sottosegnate ca~
renze:

ufficio FADR superaffollato;
lana di vetro sparsa un po' dovunque

(pericolo di silicosi);
moquette inigienica (fu chiesta la sosti-

tuzione 6 anni fa; il primato del ritardo spet-
ta, però, alle scale di emergenza, realizzate
dopo... 8 anni!);

centrali elettrica e termica lasciano fuo-
ri servizio per molte ore i sistemi CATTO e
CIMA, con grave disagio per l'utenza;

orario di lavoro « mattina e notte» (ese-
guito nello stesso giorno) senza il prescritto
intervallo minimo;
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cuffie o antidiluviane (inadatte) o più
moderne, ma inefficienti perchè rumorosissi~
me, da sostituire;

luci artificiali in quasi tutti i locali dan-
nose alla vista;

colore rosso alle pareti delle sale tele~
foniche intercontinentali A~B-C non in nor-
ma con prescrizioni tecniche dell'ambiente;

aria condizionata nuovamente guasta
(peraltro, quando funziona, non è efficiente);

snack-bar sprovvisto di frigo per un'ade-
guata conservazione dei cibi (specie d'estate
vi è il pericolo di assumere cibi avariati);

bar CTI e bar telex non ancora pronti
a 5 anni dal loro progetto,

l'interrogante chiede di conoscere se non
si ritenga opportuno disporre un'indagine
al fine di accertare le carenze lamentate e di
preordinare ogni utile intervento a sanatoria.

(4 - 02101)

MI TROTTI. ~ Ai Ministri dei beni cultu~
ra/i e ambientali e dei lavori pubblici ed al
Ministro senza portafoglio per gli affari re~
gionali. ~ Premesso:

che il castello di Melfi (Potenza), dopo il
crollo di una delle sue 7 torri, rischia di su-
bire la rovina di altre due, gravemente le-
sionate;

che un altro monumento che rischia di
crollare è la porta Venosina (le sue condi-
zioni, ad un attento esame, sono apparse
gravissime) ,

!'interrogante chiede di conoscere:
quali disposizioni conseguenti all' even-

to sismico dello scorso novembre 1980 ri-
sultano impartite per la tutela di detti beni
ricadenti nel comune di Melfi;

quali interventi risultano preordinati al
fine di evitare che terre, divenute più pove~
re di quanto già lo fossero, si impoveriscano
ancora di più a causa dei ritardi, dell'indif-
ferenza e del disinteresse di chi, dovendo
operare, non opera, dovendo provvedere, non
provvede.

(4.02102)

MITROTTT, MARCHIO. ~ Ai Ministri dei
beni culturali e ambientali ed al Ministro
senza portafoglio per gli affari regionali. ~
Premesso:

che la staticità e gli affreschi del com-
plesso « cripta Santa Croce » in Andria (Ba-
ri) risultano molto compromessi e necessi-
tano di delicati interventi di restauro;

che la cripta (indubbiamente tra i valo-
ri artistici religiosi più validi di Andria, già
da tempo inserita nelle guide turistiche della
Puglia) rappresenta un patrimonio da salva~
guardare per la storia locale e per la cultura
in genere (ane pareti vi sono vari affreschi
di tarda maniera bizantina, a vivi colori, con
notevole spirito narrativo, del XIV e XV se~
colo),

gli interroganti chiedono di conoscere qua~
]i interventi si intendano disporre al fine di
conseguire l'auspicato recupero del com-
plesso.

(4 - 02103)

MITROTTl. ~ Ai Ministri della sanità e
dell'interno ed al Ministro senza portafoglio
per gli affari regionali. ~ Premesso:

che la Commissione regionale invalidi
civili di Bari procede all'esame dei ricorsi
dopo circa 6 anni dalla loro presentazione;

che tale ritardo, dovuto all'accumulo di
pratiche, si traduce in molti casi in ingiusta
denegazione di riconoscimenti (stante il de.
cesso degli interessati prima dell'esame del
ricorso) ,

l'interrogante chiede di conoscere quali
provvedimenti si intendano adottare al fine
di ovviare a quanto lamentato.

(4 - 02104)

MITROTTI. ~ Al Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni. ~ Premesso:

che a febbraio 1981 la stampa denunciò
il blocco, alle poste di Roma, di 2.100.000
conti correnti, tra cui moltissimi versamen-
ti a favore di grossi enti (RAI, Enel, ACEA,
SIP, eccetera);

che tale gravissimo disservizio, a detta
dei sindacati, era conseguente a nuove pro-
cedure di lavorazione, di recente introdu~
zione, che allungavano notevolmente i tem~
pi per ogni operazione;

che tale accumulo ha comportato il
blocco di parecchie decine di milardi di
lire,
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l'interrogante chiede di conoscere quali
provvedimenti risultino adottati al fine di
sanare il dannoso accumulo a suo tempo
ufficialmente confermato e quale sia l'at-
tuale situazione.

(4 ~ 02105)

MITROTTI. ~ Al Ministro del lavoro e

della previdenza sociale ed al Ministro sen~
za portafoglio per gli affari regionali. ~

Premesso:
che da tempo si lamenta l'inidoneità

delle strutture INPS rispetto ai compiti af-
fidati o in fase di affidamento;

che di tutto ciò si è reso conto il Co-
mitato provinciale INPS di Bari che, me-
diante la creazione di sedi zonali, sostiene
si possa rendere più spedito il servizio in
favore dei lavoratori aventi dirritto;

che sussistono motivazioni sufficienti a
giustificare l'insediamento di una unità di~
staccata a Monopoli (Bari);

che, in particolare, il comprensorio Mo~
nopoJi~Polignano (già accorpato quale USL
e già individuato quale prossima sede zo~
naIe INAIL) è caratterizzato da omogeneità
sociale ed economica, con prevalente atti-
vità agricola;

che la realtà dei due centri è eviden~
ziata dalle seguenti cifre: oltre 9.000 lavo~
ratori agricoli, circa 2.300 coltivatori diret-
ti e mezzadri, 1.650 artigiani, 2.000 addetti
al commercio, 1.600 lavoratori dell'industria,
circa 10.000 pensioni in pagamento, 5.310
aziende agricole a diversa conduzione, 638
aziende artigiane ed industriali soggette ad
obblighi contributivi;

che l'insediamento geografico a Mono-
poli di una unità distaccata INPS risclte-
l'ebbe vantaggioso per tutto il sud barese,

l'interrogante chiede <li conoscere se non
si ritenga opportuno, sulla scorta di quanto
esposto in premessa, disporre utilmente il
decentramento intravisto.

(4 - 02106)

MITROTTI. ~ Ai Ministri dei beni cultu-
rali e ambientali e della pubblica istruzione
ed al Ministro senza portafoglio per gli af-
fari regionali. ~ Premesso:

che alle ore 20 del 24 febbraio 1972, in
seguito alle abbondanti piogge, crollavano
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le tettoie del « Teatro Umberto» di Bitonto
(Bari), da anni abbandonato, trascinando nel-
la rovinosa caduta alcuni muri di ambito;

che, con decreto del Ministero della pub-
blica istruzione del 24 giugno 1972, detto
teatro veniva dichiarato di interesse parti-
colarmente importante ai sensi della legge
1° giugno 1939;

che il 7 luglio 1975 l'Amministrazione
comunale di Bitonto rivolgeva istanza alla
Soprintendenza ai beni ambientali ed al
competente Ministero per ottenere l'espro-
prio dell'immobile;

che, con atto deliberativo del 7 febbraio
1980, la stessa Amministrazione comunale si
impegnava a sostenere la spesa dell'espro-
prio;

che, allo stato attuale, ogni iter buro-
cratico appare fermo,

l'interrogante chiede di conoscere quali
provvedimenti si intendano adottare al fine
di evitare che il glorioso teatro (edificato
« a scuola di civiltà, a diletto e ornamento
della patria ») continui ad essere, oltre che
testimonianza di insensibilità e di incapacità
odierne, ricovero inigienico di animali ran-
dagi, e di far sì che esso venga restituito
alla storia ed alla cultura bitontina prima di
una totale, irreparabile distruzione.

(4 - 02107)

MITROTTI. ~ Al Ministro dei beni cul-
turali e ambientali ed al Ministro senza por-
tafoglio per gli affari regionali. ~ Premesso:

che nel comune di Altamura (Bari) l'an-
tica chiesa dell'Immacolata (per oltre 3 se-
coli meta per le preghiere quotidiane dei
« nobili », dei « rustici» e degli ecclesiasti-
ci» della città) da oltre un ventennio non
viene frequentata;

che in essa marciscono artistiche tele
di scuola napoletana giudicate ed apprezzate
per il loro valore storico ed artistico;

che sono in rovina l'altare (traslato ver~
so la metà del secolo scorso dalla chiesa del
soppresso monastero di San Francesco) in
puro stile barocco, intarsiato di pietre pre-
ziose, le statue e gli arredi sacri, tutti di pre-
gevole fattura;

che il tetto di tale chiesa minaccia di
crollare dopo le scosse sismiche dello scorso
novembre 1980,
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1'interrogante chiede di conoscere quali
provvedimenti si intendano adottare al fine
di rimuovere le cause di tanta vergognosa
incuria e di evitare che detto antico monu-
mento, così ricco di storia e di arte, venga
cancellato dalle mancate doverose incomben-
L'e della Soprintendenza di Bari.

(4 -02108)

PINNA. ~ Al Ministro della difesa. ~

Premesso che !'interrogante si è più volte
fatto carico di rappresentare i danni deri-
vanti alle popolazioni ed alla regione sarda
dal peso gravoso delle servitù militari, peso
divenuto ormai insostenibile talchè le stesse
conclusioni a cui pervenne la Conferenza na-
zionale sulle servitù militari, svoltasi a Ro-
ma nei giorni 5 e 6 maggio 1981, ne indica-
vano l'alleggerimento quantitativo e qualita-
tivo ed una ridistribuzione fra le diverse re-
gioni d'Italia;

rilevato che, nonostante le periodiche,
puntuali segnalazioni circa i disagi della po-
pola?i.one in dipendenza dei cennati gravami
militari ed in assenza di concrete risposte
da parte del Ministero, i militari continuano
indisturbati ad assoggettare l'Isola ai disegni
strategici degli alti comandi, senza peraltro
attenersi alla normativa previ.sta dalla legge
24 dkembre 1976,n. 898, « Nuova regolamen-
tazione delle servitù militari »;

accertato che le esercitazioni terra-mare-
aria vanno assumendo una dimensione ed
un carattere che travalicano i programmi e
che, per quanto si riferisce specificamente
al litorale dell'Ogliastra, le esercitazioni con
missili per tutto il mese di luglio rischiano
di compromettere seriamente la presenza
turistica ed il libero esercizio della pesca,
con gravi danni per l'economia locale;

considerato che nè la Conferenza nazio-
naìe sulle servitù militari, nè il disposto del-
la cennata legge n. 898, che fa obbligo della
convocazione preventiva del Comitato pari-
tetico, sono valsi a fermare le esercitazioni
a fuoco, e che, infine, queste ultime si svol-
geranno per tutto il mese di luglio dalle
ore 8 alle 19 per collaudare ~ si dice ~

la funzionalità dei razzi tipo «Teseo» e
« Hawk}) che vengono lanciati da batterie

missilistiche contro aerei bersaglio radio-
guidati,

!'interrogante chiede di conoscere:

l'opinione del Ministero sui recenti fat-
ti denunciati dai comuni, dalle comunità, dal-
la Regione e dalla stampa, atteso che risul-
tano costantemente vanificate le risultanze
della Conferenza nazionale sulle servitù mi-
litari, la legge n. 898 e la stessa sovranità
della Regione sul proprio territorio;

se non si ritenga urgente ed opportuno
un intervento del Ministero per sospendere
le esercitazioni di «guerra simulata» lungo
la costa orientale, le quali, come già ricorda-
to, oltre ad impedire il libero esercizio de!-
la pesca e le presenze turistiche, compro-
mettono in modo serio la ventilata apertura
di un aeroporto civile a Tortolì.

(4 - 02109)

SASSONE. ~ Al Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato. ~ Per co-
noscere quali provvedimenti si intel1dono
prendere per evitare il ripetersi di interru-
zioni nell'erogazione dell'energia elettrica
ne] comune di Stroppiana, in provincia di
Vercelli, e nella frazione Cappuccini del ca-
mune di Vercelli.

Una delle interruzioni di energia elettrica
si è verificata nella serata di venerdì 3 lu-
glio 1981, per la durata di alcune ore, nelle
due località, provocando disagi agli abitanti,
ai locali pubblici ed alle aziende esistenti.

Tenendo conto che le interruzioni di ener-
gia elettrica si ripetono da tempo anche ne-
gli altri comuni viciniori, l'interrogante chie-
de di conoscere come si intende intervenire
per normalizzare la situazione nella zona
della « bassa vercellese ».

(4 - 02110)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

P RES I D E N T E. A norma dell'ar-
ticolo 147 del Regolamento, l'interrogazione
n. 3 - 01464, dei senatori Bonazzi ed altri,
sulle conseguenze dell'agitazione dei dipen-
denti della Cassa depositi e prestiti, sarà



VIII LegislaturaSenato della Repubblica ~ 15300 ~

285a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 7 LUGLIO 1981

svolta presso la 6a Commissione permanente
(Finanze e tesoro).

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 8 luglio 1981

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi domani, mercoledì 8 luglio, in due
sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la

seconda alle ore 17, eon il seguente ordine
del giorno:

Seguito della discussione sulle comunica-
zioni del Governo.

La seduta è tolta (ore 21,50).

Dott. FRANCESCO CASABlANCA

Consigliere preposto all'UffIcio per la revisione e la
pubblicazione dei resoconti stenografIci dell'Assemblea


