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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 20,30).

Si dia lettura del processo verbale.

V I G N O L A, segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta pomeridiana
del 5 agosto.

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

Sull'assalto terroristico del 26 agosto

a Salerno

P RES I D E N T E. (Si leva in piedi
e con lui tutta l'Assemblea).

Altre dolorose perdite umane si sono avu-
te il 26 agosto per un nuovo assalto terro-
ristico.

Ricordiamo con mestizia le guardie scelte
Antonio Bandiera e Mario Di Marco, testi-
moni dei sacrifici richiesti in casi estremi
nel corso del servizio reso al paese. Parte-
cipiamo al cocente dolore delle loro fami-
glie; mentre formuliamo l'augurio di pronta
guarigione per i cinque feriti nel corso dello
stesso attentato.

Allarmato dal ripetersi a danno di instal-
lazioni e di reparti delle Forze armate di
assalti, gravi sotto ognì punto di vista, nella
stessa giornata del 26 agosto ho sollecitato
i Presidenti delle Commissioni la e 4a di con-
vocarle per richiedere le informazioni e i
chiarimenti che sulla sequela dei fatti ricor-
dati i Ministri competenti fossero in grado
di dare.

Nella pronta convocazione delle Commis-
sioni competenti vedano i cittadini, le For-
ze armate, i corpi dell'ordine, il Governo
una ulteriore riprova della partecipazione del
Senato alle ansie da tutti sofferte e della

cura persistente per cooperare con quanti
condannano l'eversione terroristica e lotta-
no per porre fine al succedersi di gravi peri-
coli per le persone e per le istituzioni.

S P A D O L I N I , presidente del Consi-
glio dei ministri. Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A D O L I N I , presidente del Con-
siglio dei ministri. Onorevole Presidente,
onorevoli colleghi, mi associo con cuore
commosso alle parole del Presidente del Se-
nato in ricordo degli agenti di pubblica si-
curezza uccisi nel nuovo assalto terroristico
a Salerno. Il Governo segue con la massima
apprensione !'intrecciarsi degli antichi feno-
meni di terrorismo con i fenomeni della ca-
morra, della mafia, con tutte le forme di de-
linquenza organizzata che negli ultimi mesi
si sono intrecciate inestricabilmente sullo
sfondo dei gravi problemi sociali che investo-
no !'intero Mezzogiorno.

Questo concentrarsi di fatti terroristici nel
Sud è motivo di allarme per il Governo non
meno che la scelta di obiettivi collegati a de-
positi militari fissi o in spostamento, il che
richiederà l'apprestamento di strumenti e la
adozione di norme adeguate a fronteggiare
tale nuova minaccia.

Ringrazio il Presidente, con cui ho avuto
in questi stessi giorni occasione di contatti
diretti, per l'iniziativa opportunamente pre-
sa di convocare le Commissioni della difesa
e degli interni in modo da consentire ai re-
sponsabili dell'Esecutivo di mettere tutti gli
elementi a disposizione di questo ramo del
Parlamento per l'impegno che tutti ci deve
unire, forze di maggioranza e forze di oppo-
sizione, nella lotta contro il nemico numero
U110 della Repubblica che rimane il terro-
rismo.
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Governo, annunzio di dimissioni

P RES I D E N T E. Il Presidente del
Consiglio dei ministri, onorevole Giovannd
Spadolini, ha inviato la seguente lettera:

« Roma, 7 agosto 1982

Mi onoro informare la Signoria vostra
che, a seguito della situazione politica ve~
nutasi a determinare, ho presentato oggi al
Presidente della Repubblica, anche a name
dei miei colleghi Ministri, le dimissiani del
Gabinetto da me presieduto.

Il Presidente della Repubblica si è riser~
vato di decidere.

Il Governo rimane in carica per il disbri~
go degli affari correnti.

f.tO' Giovanni SPADOLINI».

Governa, accettazione delle dimissiani del
Governo Spadolini e composizione del se-
cando Governa Spadolini

P RES I D E N T E. Il Presidente del
Consiglio dei ministri, anorevole Giovanni
Spadolini ha inviato le seguenti let'tere:

« Rama, 23 agostO' 1982

Mi anora informare la Signaria vastra
che il Presidente della Repubblica, con de-
creti in data adierna, ha accettato le dimis-
sioni che gli sano state presentate il 7 ago-
stO' 1982 dal Gabinetto da me presieduto ed
ha altresì accettato le dimissioni dalla ca-
rica rassegnate dai Sattasegretari di Stata.

Con altra decreta in pari data il Presiden~
te della Repubblica, avendO' iO'accettata !'in-
carico di camparre il MinisterO' conferitomi
1'11 agostO' 1982, mi ha naminata Presidente
del Cansiglia dei Ministri.

Can ulteriare decreta, sempre in data
odierna, n Presidente della Repubblica, su
mia propasta, ha naminato:

l' onorevale AldO'ANIASI,deputata al Par-
lamento, MinistrO' senza portafaglia;

J'anorevale avvocatO' Dante SCHIETROMA,
senatore della Repubblica, MinistrO' senza
portafaglia;

l'onarevale dottar prafessar Luciano RA-
DI, deputata al Par.lamenta, MinistrO' senza
partafaglio;

l'onorevale Giuseppe ZAMBERLETTI,depu-
tata al Parlamenta, MinistrO' senza partafo-
glia;

l' onarevole Lucia Gustava MIS, senato-
re della Repubblica, MinistrO' senza parta-
faglia;

l'onarevale dattar prafessar Claudia SI-
GNORILE,deputata al Parlamenta, MinistrO'
senza portafaglia, can l'incarica di MinistrO'
per gli Interventi Straardinari nel Mezza-
giarna;

l'onarevole dottar GiancarJa TESINI, de--
putata al Parlamenta, Ministro senza parta-
foglia;

l' anarevole dottar Emilia COLOMBO,de~
putata al Parlamenta, MinistrO' degli Affari
Esteri;

l'onarevale dattar prafessar Virginio Ro-
GNONI,deputata al Parlamenta, MinistrO' del.
l'Interna;

l' anarevale dattar Clelia DARIDA,depu-
tata al PaI1lamento, Ministro di Grazia e Giu~
stizia;

1'onarevale dattar prafessar Giargia LA
MALFA,deputata al Parlamenta, MinistrO' del
BiJancia e della Pragrammazione Ecanamica;

l' anarevale dattar Salvatare FORMICA,se~
natare della Repubblica, MinistrO' delle Fi~
nanze;

l' onarevale dattor prafessor Beniamina
ANDREATTA,senatare della Repubblica, Mini-

strO' del Tesoro;

l' anarevale avvocatO' Lelia LAGORIO,de-
putata al Parlamento, MinistrO' della Difesa;

l'onarevale dattar Guida BODRATO,de~
putata al Parlamenta, MinistrO' della Pub-
blica Istruzione;

l'onarevale Franca NICOLAZZI,deputata
al Parlamento, MinistrO' dei Lavari Pubblici;

l' anarevale Giuseppe BARTOLOMEI,sena-
tare della Repubblica, MinistrO' dell'Agricol~
tura e delle Fareste;
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l'onorevole dottor Vincenzo BALZAMo,
deputato al Parlamento, Ministro dei Tra-
sporti;

l'onorevole avvocato Remo GASPARI,de-
putato al Parlamento, Ministro delle Poste
e delle Telecomunicazioni;

l'onorevole GioVarnli MARCORA,senatore
della Repubblica, Ministro dell'Industria, del
Commercio e dell'Artigianato;

l'onorevole Michele DI GmsI, deputato
al Parlamento, Ministro del Lavoro e della
Previdenza Sociale;

l'onorevole avvocato Nicola CAPRIA,de-
putato al Parlamento, Ministro del Commer-
cio con l'Estero;

l'onorevole dottor Calogero MANNINO,de-
putato al Parlamento, Ministro della Marina
Mercantile;

l'onorevole dottor Gianni DE MICHELIS
deputato 811Parlamento, Ministro delle Par-
tecipazioni Statali;

l' olIlorevole dottor Renato ALTISSIMO,de~
putato al Parlamento, Ministro della Sanità;

l'onorevole dottor Nicola SIGNORELLO,se-
natore della Repubblica, Ministro del Turi~
smo e dello Spettacolo;

l'onorevole dottor Vincenzo SCOTTI,de-
putato al Parlamento, Ministro per i Beni
Culturali e Ambientali.

f.to Giovanni SPADOLINI».

« Roma, 24 agosto 1982

Mi onoro informare la Signoria vostra che,
con decreto in data odierna, il Presidente
della Repubblica su mia proposta, sentito
il Consiglio dei Ministri, ha nominato Sot-
tosegretario di Stato alla Presidenza del Con-
siglio dei ministri, con le funzioni di segre-
tario del Consiglio medesimo, l'onorevole dot~
tor Vittorio OLCESE,deputato al Parlamento.

Con altro decreto, di pari data, sono sta-
ti nominati su mia proposta, sentito il Con~
siglio dei Ministri, i seguenti Sottosegre-
tari di Stato:

alla Presidenza del Consiglio dei mini~
stri l'onorevole Francesco QUATTRONE(Fun~
zione pubblica) e l'onorevole Salvatore URSO
(Mezzogiorno) ;

agli Affari Esteri l'onorevole Bruno COR~
TI, l'onorevole Raffaele COSTA, l'onorevole
Mario FlORET e l'onorevole Roberto PALLE-
SCHI,'

all'Interno l'onorevole Marino CORDER,
l'onorevole Angelo Maria SANZA ed il sena~
tore Francesco SPINELLI;

alla Grazia e Giustizia l' onorevole Giu~
seppe GARGANI, il senatore Domenico Raf~
faello LOMBARDIed il senatore Gaetano SCA~
MARCIO;

al Bilancio e Programmazione Econo-
mica l'onorevole Emilio RUBBI;

alle Finanze l'onorevole Giuseppe AMA-
DEI, l'onorevole Francesco COLUCCI, l' onore~
vole Paolo Enrico MORO ed il senatore Ro~
dolfo TAMBRONI-ARMAROLI;

al Tesoro l'onorevole Carlo FRACANZANI,
l'onorevole Giuseppe PISANU, il senatore Eu-
genio TARABINI, l'onorevole Angelo TIRABO-
SCHI ed il senatore Claudio VENANZETTI;

alla Difesa l'onorevole Bartolomeo CIC-
CARDINI, l'onorevole Amerigo PETRUCCI, e
l'onorevole Martino SCOVACRICCHl;

alla Pubblica Istruzione l'onorevole An-
tonino DRAGO, il senatore Franca FALCUCCI,
il senatore Giuseppe FASSINO ed il senatore
Sisinio lITo;

ai Lavori Pubblici l'onorevole Mario
Bruzio CASALINUOVOe l'onorevole Giorgio
SANTUZ,'

all'Agricoltura e Foreste l'onorevole Ma-
rio CAMPAGNOLIed il senatore Fabio FABBRI;

ai Trasporti l'onorevole Antonio CALDO-
RO, il senatore Dino RIVA ed il senatore Elio
TIRIOLO;

alle Poste e Telecomunicazioni l'onorevo-
le Giorgio BOGI, l'onorevole Pino LECCISI e
l'onorevole Gaspare SALADINO;

all'Industria, Commercio e Artigianato

l'onorevole Giovanni Angelo FONTANA,il se-
natore Enrico NOVELLINIed il senatore Fran-

cesco REBECCHlNI;

al Lavoro e Previdenza Sociale il sena-
tore Mario COSTA, l'onorevole Gaetano CRE~
SCO, l'onorevole Mario GARGANOe l'onorevole

Piergiovanni MALVESTIO;
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al Commercio con l'Estero l'onorevole
Baldassarre ARMATOe l'onorevole Enrico
RIZZI;

alla Marina Mercantile l'onorevole Gio-
vanni NONNEed il senatore Francesco PA-
TRIARCA;

alle Partecipazioni Statali l'onorevole
Giorgio FERRARI ed il senatore Delio GIACo-
METTI;

alla Sanità l'onorevole Maria MAGNANI
NOYAe l'onorevole Bruno ORSINI;

al Turismo e Spettacolo il senatore En-
rico QUARANTA;

ai Beni Culturali e Ambientali il sena-
tore Pietro MEZZAPESA.

Infine, con decreto in data odierna, il Pre-
sidente della Repubblica su mia proposta,
sentito il Consiglio dei Ministri, ha confe-
rito 1. seguenti incarichi ai Ministri senza
portafoglio:

all'onorevole Aldo ANIASI, deputato al
Parlamento, gli affari regionali;

all'onorevole avvocato Dante SCHIETRo-
MA, senatore della Repubblica, la funzione
pubblica;

all'onorevole dottor professor Luciano
RADI, deputato al Parlamento, i rapporti
con il Parlamento;

all' onorevole Giuseppe ZAMBERLETTI,de-
putato al Parlamento, il coordinamento del-
la protezione civile;

all'onorevole Lucio Gustavo AllIS, sena-
tore della Repubblica, il coordinamento in-
terno delle politiche comunitarie;

all' onorevole dottor Giancarlo TESINI, de-
putato al Parlamento, il coordinamento del-
le iniziative per la ricerca scientifica e tec-
nologica.

f.to Giovanni SPADOLINI».

Disegni di legge, annunzio di presentazione

P RES I D E N T E. In data 7 agosto
1982, sono stati presentati i seguenti dise-
gni di legge:

dal Presidente del Consiglio dei mi-
nistri:

ti: Disciplina del trattamento di quiescenza
e di previdenza del personale degli enti

soppressi trasferito alle regioni, agli enti
pubblici ed alle amministrazioni dello Sta-
to» (2021);

dal Ministro degli affari esteri:

«Adesione alla Convenzione relativa alla
Società EURODIF per lo sfruttamento paci-
fieo dell'energia nucleare, firmata a Parigi il
20 marzo 1980, con allegato e Scambio di
Note, effettuato a Parigi ed a Roma il 22 ago-
sto 1980 ed il 15 gennaio 1981, e loro esecu-
zione» (2022);

«Ratifica ed esecuzione della Convenzio-
ne tra la Repubblica italiana e la Repubblica
cecoslovacca per evitare .le doppie imposi-
zioni in materia di imposte sul reddito e
prevenire le evasioni fiscali con relativo Pro-
tocollo, firmata a Praga il 5 maggio 1981»
(2023) ;

ti: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di se-
de tra il Governo della Repubblica italiana
e la Forza Multinazionale e Osservatori
(M.F.O.) per lo stabilimento in Italia del
Quartiere Generale dell'Organizzazione, fir-
mato a Roma il 12 giugno 1982» (2024).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera
dei deputati

P RES I D E N T E. In data 9 agosto
1982, il Presidente della Camera dei deputati
ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 2313-911. ~ « Disposizioni per la difesa
del mare» (853-B) (Testo risultante dall'uni-
ficazione di un disegno di legge governativo
e di un disegno di legge di iniziativa dei
deputati Lucchesi ed altri) (Approvato dal
Senato e modificato dalla 10" Commissione
permanente della Camera dei deputati);
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C. 2913-ter. ~ «Norme per l'attuazione

della politica mineraria» (1290-B) (Ap-
provato dal Senato e modificato dalla 12"
Commissione per111aneute della Camera dei
deputati).

C. 1861. ~ Deputati Amalfitano ed altri. ~

«Norme per la concessione di contributi
finanziari a carico dello Stato per gli archivi
di notevole interesse storico in possesso di
en.ti.pubblici e di privati)} (2025) (Approvato
dalla 8a Commissione permanente della Ca.
mera dei deputati);

C. 2759..3172. ~ Deputati Caccia ed altri;
Scaramucci Guaitini ed altri. ~ «Inter-

vento straordinario a favore dell'Ente au-
tonomo di gestione per il cinema» (2026)
(Approvato dalla Sa Commissione perma-
nente della Camera dei deputati);

C. 3424.3477.3496. ~ Deputati Salvatore

ed altri; Caradonna ed altri; Lobianco ed
altri. ~ « Interventi per i danni causati dal-
la siccità in BasHicata, Puglia, Calahria, Sar-
degna e Sicilia» (2027) (Approvato dalla
11a Commissione permanente della Camera
dei deputati).

Disegni di legge, richiesta di parere

P RES I D E N T E. Sul disegno di
legge: «Conversione in legge del decreto--
legge 4 agosto 1982, n. 495, recante dispo--
sizioni in materia di imposrta su:! valore ag-
giunto, di regime fiscale delle manifestazio--
ni sportive e cinematografiche e del riordi-
namento della distribuzione commerciale»
(2008) ~ già deferito in sede referente alle

Commissioni permanenti riunite 6&(Finanze
e tesoro) e 10" (Industria, commercio, tu-
rismo), P.'revi pareri della sa e della 7&Com-
missione ~ è stata chiamata ad esprimere
il proprio parere anche la 1a Commissione
permanente (Affari costituzionali, affari del-
la Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento generale dello Stato e della
pubbllca amministrazione).

Disegni di legge, approvazione da parte di
Commissioni permanenti

P RES I D E N T E. Nella seduta del
6 agosto 1982, la 2a Commissione perma-
nente ha approvato i seguenti disegni di
legge:

« Disposizioni in materia di riesame dei
provvedimenti restrittivi della libertà per-
sonale e dei provvedimenti di !>eC}uestro~

Misure alternative alla carcerazione preven-
tiva» (1703-B) (Testo risultante dall'unifi-
cazione di un disegno di legge governativo
e di un disegno di legge d'iniziativa dei de-
putati Rizzo e Napolitano) (Approvato dalla
44 Commissione permanente della Camera
dei deputati, modificato dal Senato e nuo-
vamente modificato dalla 4a Commissione
permanente della Camera dei deputati);

«Aggiornamento delle indennità s.pettanti
ai giudici popolari» (1914).

Consegna da parte del Governo
delle dichiarazioni programmatiche

P RES I D E N T E. In comOTillità
can la prassi instaurata daJ.I'ottobre 1980,
do la parola al Presidente del Consiglio pet
la presentazione al Senato del testo delle
'dichiarazioni progra:mmatiche rese nella
giornata odierna alla Camera dei deputati.

S p A D O L I N I, presidente del Con-
siglio dei ministri. Onorevole Presidente, mi
onoro di presentare al Senato il testo delle
dichiarazioni programmatiche testè rese al-
la Camera dei deputati su quelli che sono
i criteri e le linee di azione del nuovo Go-
verno.

P RES I D E N 1; E. Nel prendere atto
della consegna, da parte del Presidente del
Consiglio dei ministri, delle dichiarazioni
programmatiche, che saranno pubblicate in
allegato aJ ~-esoconto della seduta odierna,
avverto che il Senato inizierà la discussione
sulle comunicazioni del Governo dopo la
concessione della fiducia da parte della Ca-
mera dei deputati.
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Calendario dei lavori dell'Assemblea,
variazioni

P RES I D E N T E. La Conferenza dei
Presidenti dei Gruppi parlamentari, riuni~
tasi nel pomeriggio, ha convenuto che iJ
Senato ,sia convocato per giovedì 2 settem~
bre, alle ore 17, e che il dibattito prosegua
in due sedute nella giornata di venerdì, per
concludersi o nel,la stessa giornata o, se ne~
ces~ario, nella mattinata di sabato.

Interpellanze, annunzio

P RES I D E N T E . Invito il senatore
segretario a dare annunzio della interpellan-
za pervenuta alla Presidenza.

V I G N O L A, segretario:

POZZO, CROLLALANZA, FINESTRA, FI-
LETTI, FRANCO, LA RUSSA Antonino, MAR~
CHI O, MITROTTI, MONACO, PECORINO,
PISANO, PISTOLESE, RASTRELLI. ~ Al

Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Mi-
nistri degli affari esteri e della difesa. ~ In
relazione agli sviluppi della crisi in Medio
Oriente e all' esodo in atto dei combattenti
dell'OLP da Beirut, tenuto conto dell'avvenu~
ta elezione del nuovo Presidente della Repub~
blica libanese, Gemayel, e del permanere di
una forte e minacciosa pressione delle forze
siriane in terra libanese e considerati, inol- ,

tre, i giudizi estremamente caustici e pes~
simistici della stampa internazionale circa
la crisi ministeriale che ha gettato discredito
e sfiducia sul Governo italiano, dopo le più
recenti ballate agostane che hanno aperto e
successivamente chiuso, a tempi di primato'
e con modalità senza precedenti, una crisi
formale e sostanziale dell'Esecutivo,

gli interpellanti chiedono:

che il Governo fornisca spiegazioni urgen~
ti e dettagliate circa i passi, le iniziative e
gli impegni assunti nei confronti dell'OLP,
per quanto riguarda eventuali coperture di-
plomatiche fornite all'organizzazione palesti-
nese, con grave pregiudizio per la neutralità

necessaria e dichiarata nel conflitto arabo-
israeliano e per il contributo effettivo all'as-
setto pacifico che si va delineando fra i
due popoli in seguito alla smobilitazione mi~
litare dell'OLP;

quali provvedimenti a carico dei massimi
responsabili delle nostre Forze armate e del
Ministero della difesa il Governo intenda
porre in atto a tutela della credibilità, della
funzionalità e della dignità delle nostre rap~
presentanze militari inviate all'estero, tenu-
to conto del moltiplicarsi di grotteschi ed
incredibili episodi di insufficienza e di im-
provvisazione totale e goffa verificati si du-
rante il trasferimento in Medio Oriente e
nei primi movimenti dei reparti italiani as-
segnati alla «Forza di pace}) dislocata in
Libano.

(2 ~ 00510)

Interrogazioni, annunzio

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

V I G N O L A, segretario:

SAPORITO, JERVOLINO RUSSO, STAM-
MATI, D'AGOSTINI, SENESE, DELLA POR-
TA, BORZI. ~ Al Ministro della difesa. ~

Per chiedere urgenti informazioni sul gra~
vissimo assalto operato all'alba di questa
mattina, 19 agosto 1982, a Roma, da un
gruppo terroristico contro il centro radio--
telegrafico deLl'aeronautica mHitare di Ca~
stel di Decima, durante il quale sarebbero
stati immobilizzati tutti i militari, compreso
il sottufficiale di servizio, e sarebbero stati
asportati dai brigatisti moschetti automati~
ci, pistole e munizioni varie.

In particolare, tenuto conto che si tratta
di episodio analogo a quello accaduto alcuni
mesi fa presso la caserma di Santa Maria
di Capua Vetere (CE), gli interroganti chie~
dono di sapere:

a) quali provvedimenti furono adottati
dal Ministro all':mdomani di quel gravissi-
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ma episodio, che suscitò vivissimo allarme
e preoccupazione nella pubblica opinione;

b) quali specifiche disposizioni furono
impartite per rafforzare la sicurezza dei
centri militari;

c) se è vera la notizia di stampa secon-
do la quale solo per il coraggio del sottuf-
ficialc di servizio ~ che, nonostante le mi-
naccie, si rifiutava di rivelare i meccani-
smi di ingresso nell'armeria dell'installazio-
ne ~ si è potuto evitare un più consistente
bottino di armi.

(3 -02118)

D'AREZZO. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Per conoscere se la valutazione politica del
Governo, dopo il preordinato, efficiente e
spietato agguato da parte delle «brigate
rosse» ad un gruppo di militari di Salerno
che si accingeva al cambio deJla guardia ad
una caserma, rimane immutata.

L'interrogante, di fronte agli episodi avve-
nuti nella caserma del genio di Caserta e
dell'aviazione di Roma ed alla collocazione
ed esplosione di una bomba nella sede della
Questura di Salerno, ravvisa la necessità di
un nuovo tipo di iniziativa politica idonea
anche a combattere con più efficacia il col-
legamento sempre più evidente tra « brigate
rosse» e camorra.

(3 - 02119)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

CALARCO. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed ai Ministri dell'interno e
di grazia e giustizia. ~ Una abnonne e pa-

radossale situazione si verifica nella regione
siciliana dove ai magistrati candidati o elet-
ti all'Assemblea regionale non è inibito eser-
citare la funzione (nella sede dove si sono
presentati) per almeno un quinquennio dal-
la mancata elezione o dalla fine dd manda-
to, con grande nocumento degli interessi
generali della collettività amministrata e del-
la credibilità ed imparzialità della stessa
Magistratura.

Il verificarsi di tale assurda situazione è
possibile perchè la legge regionale 20 mar-
zo 1951, n. 29 (modificata dalla legge regio-
nale 29 dicembre 1957, n. 82), non prevede
il principio generale contenuto nella leggè
elettorale (articolo 8 del testo unico per
l'elezione della Camera dei deputati - decreto
del Presidente della Repubblica '30 marzo
1957, n. 361).

I magistrati ~ esclusi quelli in servizio
presso le giurisdizioni superiori ~ non sono
infatti eleggibili nelle circoscrizioni sottopo-
ste, in tutto o in parte, alla giurisdizione
degli uffici ai quali si sono trovati assegna-
ti o presso i quali hanno esercitato le loro
funzioni in un periodo compreso nei sei
mesi antecedenti la data di accettazione del-
la candidatura. Non sono in ogni caso eleg-
gibili se, all'atto dell'accettazione della can-
didatura, non si trovino in aspettativa.

I magistrati che sono stati candiàati e
non sono stati eletti non possono esercitare
per un periodo di cinque anni le loro fun-
zioni nella circoscrizione nel cui ambito si
sono svolte le elezioni (articolo 8 del decre-
to del Presidente della Repubblica 30 mar-
zo 1957, n. 361, testo unico per l'elezione
della Camera dei deputati -~Gazzetta Ufficiale
del 3 giugno, n. 139, supp!.). Le stesse nor-
me valgono per l'eleggibilità a senatore (ar-
ticolo 5 della legge 6 febbraio 1948, n. 29 -
Gazzetta Ufficiale 7 febbraio n. 31, supp!.).

Non sono eleggibili a consiglieri comunali
e provinciali i magistrati di Corte d'appello,
di Tribunale o di Pretura del territorio nel
quale esercitano la loro giurisdizione (arti-
colo 15 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 16 maggio 1960, n. 570, e articolo
3 della legge 10 settembre 1960, n. 962).

Inohre, la norma per le elezioni dei Con-
sigli regionali (legge 17 febbraio 1968, n. 108),
all'articolo 5, stabilisce: «Non sono eleggi-
bili a consigliere regionale... i magistrati or-
dinari nella regione nella quale esercitano le
loro funzioni ».

La norma~ ~iciliana çarticç>lo, 8 della~ legge
regionale) pecèa di

~

« irragionevolezza », sia
di per sè che in "rapporto al disposto costi-
tuzionale per l'elezione dei deputati e dei se-
natori.
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Se è vero, infatti, che la Regione sicilia-
na è competente a legiferare nella materia
elettorale, è altrettanto vero che tale potestà
deve essere esercitata nell'ambito dei prin-
cìpi generali desumibili dalle leggi dello Sta-
to in materia di elettorato politico. Poichè
la ratio è identica e sono in gioco interessi
generali della collettività, è necessario che
s'intervenga al fine di eliminare !'iniqua di-
sparità.

Quello stabilito dalla norma del testo uni-
co per l'elezione alla Camera dei deputati
si può considerare principio generale fonda-
mentale, tant'è che per l'elezione al Parla-
mento europeo (articolo 51 della legge 24
gennaio 1979, n. 18) si rinvia al testo uni-
co per l'elezione alla Camera dei deputati.

Altrettanto avviene nelle Regioni a sta-
tuto speciale della Sardegna e della Valle
d'Aosta. Per la Valle d'Aosta le elezioni
sono disciplinate dalla legge statale 5 agosto
1962, n. 1257, che all'articolo 2 rinvia al te-
sto unico 30 marzo 1957, n. 361, ed all'arti-
colo 6, lettera d), stabilisce addirittura che
«non sono eleggibili i funzionari di pubbli-
ca sicurezza, i magistrati, gli ufficiali gene-
rali superiori delle forze armate che eserci-
tano le loro funzioni nella regione ». Al-
l'ultimo conuna è previsto che « le cause di
ineleggibilità non hanno effetto se le fun-
zioni esercitate siano cessate prima dell'ac-
cettazione della candidatura ». Per la Sar-
degna c'è la legge regionale n. 4 del 23
marzo 1961 che, all'articolo 69, rinvia al te-
sto unico per l'elezione alla Camera dei de-
putati.

Considerato che, quando si tratta di far
salvi i princìpi dettati dalla Costituzione
(anche nell'ottica dell'articolo 98), la legi-
slazione non può che essere uniforme sia
nell'interesse primario dei cittadini che han-
no il sacro diritto di avere dei giudici im-
parziali, sia per la credibilità di cui de-ve
godere la Magistratura intera, !'interrogan-
te chiede al Presidente del Consiglio dei
ministri ed ai Ministri interrogati di eser-
citare ogni potere di sollecitazione e di con-
trollo affinchè la Regione siciliana si uni-
formi, nella fatti specie, alla legislazione na-
zionale.

(4.03138)

LA RUSSA Vincenzo. ~ Al Ministro del-

l'Ù'z.terno. ~ Premesso:

che Nova Milanese, un comune di ven-
timila abitanti che si colloca a metà strada
fra la cintura industriale milanese e la Brian-
za, un tempo centro tranquillo e operoso, è
da qualche tempo teatro di gravi e dramma-
tici episodi, tali da turbare il sereno svol-
gersi della vita nella cittadina;

che detti episodi culminavano, il 22 luglio
1982, con la morte di un bimbo in tenera
età, il cui corpo veniva rinvenuto in circo-
stanze non ancora del tutto chiarite in un
canale di iI'rigazione, il 3 agosto col delitto a
danno del commerciante Antonio Sacco, il
6 agosto con una sparatoria nelle vie del
comune tra due elan rivali e 1'8 agosto, come
per una funesta coincidenza, con un grave
incidente stradale nel quale perdevano la
vita un giovane di 19 anni e un cittadino di
57 anni,

l'inten-ogante chiede se il Ministro non
ritenga opportuno istituire a Nova Milanese
una stazione dei carabinieri dal momento
che i carabinieri della stazione territorial-
mente competente, quella di Desio, pur svol-
gendo egregiamente il loro lavoro, non pos-
sono essere diuturnamente presenti a Nova,
come sarebbe necessario per l'accrescersi
dei predetti episodi criminosi.

(4 - 03139)

LA RUSSA Vincenzo. ~ Ai Ministri del-
l'industria, del commercio e dell'artigianato,
del tesoro e del lavoro e della previdenza so-
ciale. ~ Premesso:

che in Brianza, zona tradiZliona:lmente M-
l'avanguardia nel settore della lavorazione
del legno, le piccole e grandi aziende arti~
g1anali e inrlllS'triali stanno attraversando
una grave crisi del settore, caratterizzata da
un forte calo della produzione e da un non
iI1rilevante problema occupa7i.onale;

che urgono importanti innovazioni tecno-
logiche al fine di modernizzare gli impianti e
sostenere l'esportazione;

che si rende altresì necessario ripristinare
nuove e migliori condizioni per l'accesso al
credito,

!'interrogante chiede quali iniziative i Mi-
nistri competenti intendano assumere per
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ridare vitalità al settore della lavorazione del
legno in Brianza e, conseguentemente, per
garantire il posto di lavoro ai cittadini in
esso occupati.

(4 -03140)

ORIANA. ~ Al Ministro del commercio
con l'estero. ~ Premesso che è ormai dif-
fusa la consapevolezza dell'insostenibilità dei
livelli attuali del plafond valutario per chi
si reca all'estero e della necessità di perio-
diche, tempestive ed ampie revisioni, consa-
pevolezza della quale vi è traccia nella re-
cente circolare del Ministero con la quale
si rimette all'VIC di variare il plafond con
semplice circolare alle banche, !'interrogan-
te chiede al Ministro quali istruzioni intenda
impartire in sede di prima applicazione del-
la nuova normativa, entrata in vigore già lo
scorso 13 agosto 1982, affinchè essa abbia
a produrre immediati effetti positivi per gli
operatori turistici e per i cittadini che si re-
cano all'estero in questa ultima parte della
stagione in corso.

L'interrogante chiede, altresì, che nella
nuova disciplina vengano radicalmente mo-
dificati gli incomprensibili limiti circa la
ripartizione della valuta e i relativi titoli al-
!'interno del plafond giacchè non è indivi-
duabile la ratio dell'inconveniente che si
arreca ai cittadini non consentendo l'espor-
tazione di più del controvalore di lire 100.000
in valuta straniera.

In questo modo si pone il turista italiano
all'estero nell'alternativa tra l'evadere il di-
vieto od ìl trovarsi in gravi difficoltà nel
momento iniziale del suo viaggio, ed il tutto
senza alcun vantaggio per la bilancia dei pa-
gamenti nazionale e con esclusivo vantaggio,
invece, di quel gigantesco affare internazio-
nale che rappresentano i traveller's cheques.

(4 - 03141)

MVRMVRA. ~ Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. ~ Per conoscere
l'onere, distinto per regioni, sostenuto dal-
l'INPS per le pensioni d'invalidità.

(4 - 03142)

MVRMVRA. ~ Al Ministro del lavoro e
della prwidenza sociale. ~ Per essere infor-

mato sull'onere complessivo, distinto per
regioni, rispettivamente sostenuto negli anni
1980 e 1981, nonchè nei primi sette mesi
del 1982, per la cassa integrazione.

(4 - 03143)

PARRINO. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per conoscere:

quale provvedimento intende adottare per
eliminare ,il grave disagio in cui si trovaIIlo
gli insegnanti supplenti ddla provincia di
Trapani, i quali alla data odierna non hanno
ancora ricevuto gli emolumOOiti loro spet-
tanti a far data dall'aprile del corrente anno;

le cause che hanno determinato tale di-
sguido, certamente lesivo dei legittimi di.
ritti di larghe fasce di operator.i scolastici.

(4 - 03144)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

P RES I D E N T E. A norma dell'arti-
colo 147 del Regolamento, le interrogazioni
3 . 02118, del senatore Saporito e di altri se-
natori, e 3 - 02119, del senatore D'Arezzo, su-
gli attentati terroristici ad alcune caserme,
saranno svolte presso le Commissioni per-
manenti riunite la (Affari costituzionali, af-
fari della Presidenza del Consiglio e dell'in-
terno, ordinamento generale dello Stato e
della pubblica amministrazione) e 4a (Di-
fesa).

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 2 settembre 1982

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi in seduta pubblica giovedì 2 set.
tembre, alle ore 17, con il seguente ordine
del giorno:

Discussione sulle comunicazioni del Governo.

La seduta è tolta (ore 20,35).

Dott. FRANCESCO CASABlANCA

Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari
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ALLEGATO

DICHIARAZIONI PROGRAMMATI CHE DEL GOVERNO

(Testo del discorso pronunciato dal Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole

Giovanni Spadolini, alla Camera dei deputati nella seduta del 30 agosto 1982)

«La crisi di govem.o che si è aperta
e chiusa nei giorni che vanno dal 7 al 23
agosto, con la costituzione di una compa-
gine ministeriale identica negli uomini ma
diversa nel programma e nello spirito,
può segnare, se a queste conclusioni se-
guiranno coerenti ed adeguati comporta-
menti, un punto di svolta rilevante per
il nostro sistema politico.

Ho parlato fin dall'inizio, con una for-
mula che riecheggiava altri momenti del~
la vita nazionale, di «novità nella conti-
nuità». Altri hanno proposto integrazioni
o varianti a tale formula, che da parte
mia non sono state accettate. La novità
vera e fondamentale è che questa crisi
di governo, rapidamente ricomposta grazie
alla ferma determinazione del Presidente
della Repubblica e al senso di responsabi-
lità prevalente nelle forze politiche, è fi-
glia di quello che potremmo chiamare il
« malessere istituzionale ».

Un malessere di cui cogliemmo i primi
segni, quando ci fu fatto l'onore di essere
scelti per la costituzione del primo gover-
no, ma che lo sviluppo degli ultimi tre-
dici e difficili mesi, con la vicenda em-
blematica della legge finanziaria e il com-
plesso dei vari paralizzanti incidenti di
percorso, ha acuito ed aggravato fino ad
imporre, in un clima di rinnovate conver-
genze, la ricerca dei rimedi atti a neutra-
lizzarlo.

L'occasione immediata -- la nota vicen~
da parlamentare dei franchi tiratori -- ri-
propone già di per sé i temi fondamentali
del rapporto fra Parlamento e Governo
che hanno caratterizzato questa e prece-
denti legislature. Ma nelle proposte scatu-
rite dal travaglio della crisi, e che fra bre-
ve avrò l'onore di illustrarvi, confluisce
l'intera esperienza di un Governo che si
è trovato giorno dietro giorno a fare i
conti con le condizioni istituzionali effet-
tive della governabilità: in modo simile a
quello sperimentato dai suoi predecessori
ma in un contesto reso più drammatico
dall'aggravarsi delle emergenze nazionali,
in un quadro internazionale degradato e
con problemi di crisi delle società avanza-
te che sono ormai comuni all'intero Occi-
dente industrializzato.

E confluisce ancora un più lungo cor-
so di sofferenze e di esperienze della no-
stra vita pubblica, riflesso intorno alle po-
lemiche sulla « lentocrazia» decisionale,
sulla « democrazia bloccata», e da ultima
sulla « governabilità», e che tanto hanno
impegnato la critica militante degli scien-
ziati politici e lo sforzo propositivo dei
giuristi, in un processo di ripensamento e
di riflessione cui il mondo poLitico non è
stato certo estraneo e cui, anzi, le forze
politiche hanno apportato un contributo
peculiare e significativo, anche con recen-
ti importanti convegni e proposte.
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Non da oggi, certo, queste diagnosi ci-
vili hanno raggiunto la soglia difficile che
separa la progettazione dall'azione, né esse
hanno mai lasciato insensibile quella che
si continua a chiamare, con un termine
forse improprio, la classe politica. Mi sia
consentito solo di ricordare, agli inizi de-
gli anni '60, la denuncia di Pietro Nenni
contro lo {( Stato immenso e impotente »,
il Nenni chiamato a fianco di Aldo Moro
quale vicepresidente del Consiglio, con il
compito specifico di coordinare le inizia-
tive per un nuovo ciclo di attuazioni co-
stituzionali, che non si può dire che siano
mancate in quel decennio.

Tutto ciò giunge adesso ad un epilogo
che ci impone scelte precise. Siamo ad
un punto di nuova partenza. Su quali
basi solo in parte può indicarlo oggi il
Governo, proponendo temi di decisione
a tutto l'arco delle forze politiche e par-
lamentari, ma in larga parte spetta pre-
cisarlo al Parlamento, tenendo conto del-
l'alto insegnamento che il Presidente della
Repubblica ha rinnovato in quanto al me-
todo, e delle indicazioni dei partiti della
maggioranza e della opposizione quanto
ai contenuti. {( Se il Parlamento» ~ cito le
parole del Presidente della Repubblica ~

{( ri-
conosce che a distanza di tanti anni si sono
affacciate esigenze nuove, che alcuni isti-
tuti possano essere corretti e migliorati,
che si impongano procedimenti di deci-
sione più rapidi e meccanismi istituzio-
nali che assicurino maggiore stabilità ed
efficienza nei massimi organi dello Stato,
esso trova nella stessa Costituzione il
modo di soddisfare queste necessità ».

Nella Costituzione, cioè proprio nello
spirito della Carta costituzionale che non
è calata dal cielo e neanche è stata il
frutto della elaborazione di un gruppo di
esperti dietro una scrivania ma ha rap-
presentato la conquista di tutto il popolo
italiano nella lotta per la libertà, della
sua storia, delle sue forze politiche. Nello
spirito della Carta costituzionale che ha
costituito la sintesi del più alto pensiero
politico e civile italiano, come ricordava
nella sua ultima lezione diretta ai giovani
milanesi Piero Calamandrei.

Ogni aggiornamento di quelle norme
presuppone il coinvolgimento di tutti i
partiti che le elaborarono, senza escludere
l'apporto di nuove forze affacciatesi sulla
scena politica italiana e senza pretendere
un impossibile unanimismo, che del resto
su vari punti importanti non si realizzò
neanche alla Costituente.

Nella necessaria sintesi di valori fra
primo e secondo Risorgimento, la Repub-
blica democratica nasceva alla Costituen-
te dall'incontro delle grandi correnti ideali
della nostra storia, sia laiche sia cattoli.
che, sia marxiste, e riassumeva i tenta-
tivi e le esperienze di più di un secolo
e mezzo di storia italiana, dalla lontana
intuizione della {( Giovine Italia» di Maz-
zini, nel 1831, nella ambizione di adegua-
re la nuova sfida della società alle sue
moderne dimensioni di massa.

«Il nuovo ordinamento costituzionale»
~ cito un costituente da pochi giorni scom-
parso e il cui nome è caro a tutto il Par-
lamento senza distinzione di parte, Guido
Gonella, che così amava dire illustrando
al congresso del suo partito, nell'aprile del
1946, il programma per la nuova Costitu-
zione ~ «non deve annegarsi nell'autorità
Iiberticida, nella demagogia anarchica, nel-
la prepotenza di un uomo, di un'assemblea,
di un partito, di una classe, di una setta ».
Per fondare una tale democrazia, soggiun-
geva Gonella, occorre una linea istituzio-
nale, «che non dia quartiere all'arbitrio
dei gruppi e dello Stato» o che la garan-
tisca contro ogni pericolo {( del terrore rea.
zionario e del terrore rivoluzionario ».

Nessuno, in quella primavera del 1946,
aveva pensato a quegli spettri, e in parti-
colare ai due ultimi, come attuali. Anche
la parola {( partitocrazia », che nei suoi
derivati di {(sottogoverno» e di «lottizza-
zione» era di là da venire. Se un timore,
almeno in alcuni settori politici, poteva
dirsi nell'aria era quello di un eccesso di
forza dell'esecutivo, non certo di una sua
condizione di debolezza. Con poche ecce-
zioni. Proprio Leo Valiani, un altro dei
padri costituenti, ci ricordava in questi
giorni come il Partito d'Azione si fosse
battuto 'per un rafforzamento dell' esecu-
tivo, mai per un suo indebolimento.
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Un altro timore, abolite le corporazio-
ni connesse allo Stato autoritario, pareva
lontano ed irreale: quello del corporati-
vismo. Il potere, soprattutto repressivo ed
amministrativo, appariva ancora forte, la
rinascente società civile ancora debole. La
democrazia riformatrice, la Costituente
stessa, la Corte costituzionale, la futura e
sognata Europa avrebbe progressivamente
spazzato via le «bardature» legate ad un
passato che la Costituzione rifiutava e
che non era soltanto il passato dello Sta-
to fascista ma in larga misura anche del-
lo Stato prefascista. Ricordate la polemi-
ca di Croce con Parri?

Così è stato, in parte. Dall'accumulo di
elementi di potere e di sottopotere, dallo
sviluppo delle tecniche di pressione, gli
elementi deformanti legati alla pur fisio-
logica crescita della società italiana dove-
vano, congiungendosi in viluppi talvolta
inestricabili, dar luogo a quello che i po-
litologi occidentali hanno definito il «caso
italiano ». Ed il caso italiano è giunto al
passo difficile e duro di esigere un riso.
luto intervento istituzionale. Non si tratta
affatto, come superficialmente da qualche
parte si è ipotizzato, di un espediente in
grande stile per riuscire a risolvere una
crisi di governo. Si tratta di un passag-
gio obbligato nella storia d'Italia, motiva-
to da difficoltà profonde e preparato da
una complessa elaborazione intellettuale.
Un passaggio rispetto al quale l'ultimo de-
gli errori sarebbe quello di atteggiarsi a
scettici, insabbiatori o svogliati seguaci.

Una democrazia che voglia interpretare
le nuove ed emergenti esigenze della socie-
tà civile, che non si appaga più degli
schemi di una volta, non può non ripren-
dere a svolgere il filo mai del tutto in-
terrotto della costruzione delle sue istitu-
zioni.

Sì, perché le trasformazioni della so-
cietà italiana in questi trentacinque anni ~

amava dire il compianto Giorgio Amendo-
la ~ sono state tali e tante da incidere
sul costume e sulla vita nazionali più dei
movimenti registrati nei duemila anni pre-
cedenti. Non c'è oggi, insomma, una poli-

tica economica e sociale che non sia an-
che, e prima di tutto, una politica istitu-
zionale.

Riflettiamo un momento sulle origini
stesse della crisi, così spesso deformate ed
incomprese nella polemica contingente. Il
grave episodio parlamentare relativo al de-
creto sulle imposie petrolifere è apparso
come l'ultima inquietante rivelazione di
una situazione di disfunzione istituzionale
tale da costituire- obiettivamente l'ostacolo
più alto a quella che si è ritenuto di chia-
mare la «governabilità» del nostro Stato.

Certo episodi analoghi a quello che ha
provocato la crisi sono avvenuti in passa-
to ed altri, fino a che non saranno pro-
mossi e realizzati i rimedi opportuni, po-
tranno verificarsi in avvenire. Ma era ne-
cessario a un certo punto che le forze de-
mocratiche indicassero, tutte quante, al di
là della pur naturale distinzione fra mag-
gioranza ed opposizione, il male corrosivo
del sistema politico italiano, ed era ne-
cessario che dalla maggioranza lo si fa-
cesse con il grado di accentuazione po-
litica proprio della crisi di governo, rom-
pendo la serie accademica di seminari e
tavole rotonde sui problemi dello Stato
che si susseguono da anni.

Su questi temi, in questi sedici giorni,
dopo !'iniziativa socialista raccolta dalla
Democrazia cristiana, subito condivisa da
socialdemocratici, repubblicani e liberali,
e posta al centro della ricostituzione del
nuovo Governo, anzi indicata come pre-
supposto per la ricomposizione di un cli-
ma di solidarietà politica necessario per
preservare la vita della legislatura, su que-
sti temi ~ dico ~ si è aperta una profonda
« verifica», i cui termini non hanno nulla
di misterioso o di codificato.

Una verifica, che ha dato un senso
creativo alla crisi tanto è vero che dalla
crisi si è usciti nell'unico modo in cui si
poteva uscire, considerate le sue peculiari
origini: con una proposta istituzionale.

La piattaforma programmatica del Go-
verno precedente è stata profondamente in.
novata da questa priorità istituzionale, che
per la prima volta anima la linea di una
coalizione.
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La stessa grande manovra di politica
economica e finanziaria, che aveva trovato
il Governo tutt'altro che in stato di disar~
ma o rinuncia nel momento della vicenda
parlamentare, è stata, per così dire, raf-
forzata da questo rilievo nuovo e pregiu-
diziale dato alla questione istituzionale:
con un aggiustamento di rotta assai sug-
gestivo per chi ricorda come i tentativi di
programmazione in Italia si sono storica-
mente arenati proprio sul terreno acciden-
tato di una «fattibilità» istituzionale ed
amministrativa.

Con tale impostazione si tenta perciò,
attraverso la nascita del nuovo Governo,
molto più nuovo per tale aspetto essenziale
che non per il pigmento di un ministro
o due diversi rispetto alla precedente com~
pagine, una mutazione profonda della no--
stra prassi politica, una mutazione che in-
veste l'intero fronte di questa Assemblea.
Mai come nel momento in cui il Governo
nasce su un nodo istituzionale e si traduce
in una serie di proposte istituzionali,
strettamente connesse al superamento
della crisi economico-sociale che si è ab-
battuta sul paese, anzi momento prelimi~
nare per vincerla, il raccordo con l' oppo~
sizione assume i caratteri di una essen-
ziale costruttività.

Il Governo deve e vuole fare rivivere
in questo raccordo tutte le convergenze
culturali e politiche nate e maturate in
questi anni, o meglio decenni, di riflessione
sulla questione istituzionale. Il Governo
ricercherà sempre con l'opposizione lo
«idem sentire de Constitutione »: convinto
che le possibili riforme istituzionali non
sono affari di maggioranza, bensì investono
la comunità politica nel suo complesso. E
della comunità politica riguardano una
dimensione temporale che deve preoccu-
pare l'opposizione: l'avvenire. Un sistema
in cui i meccanismi di governo sono bloc~
cati per difetti istituzionali è un sistema
senza avvenire e con scarse possibilità di
ricambio democratico. Esempi di Stati a
noi vicinissimi sono lì a spiegare quello
che voglio dire.

Accanto al rapporto con l'opposizione
la dialettica nella maggioranza. Forse per

la prima volta nella storia della Repubbli-
ca si ricostituisce una maggioranza politi-
ca, che in questo momento appare senza
alternative, sul terreno decisivo quale è il
terreno delle istituzioni dello Stato, rag-
giunto per storie ed ideologie così diver-
se, così articolate e così spesso contra-
stanti da parte dei partiti convergenti in
questo sforzo.

Se !'incontro fra cattolici, laici e socia-
listi da noi realizzato darà i frutti auspi-
cati, questa crisi di mezza estate avrà nel
nostro sistema effetti così durevoli che non
si limiteranno alla sfera degli equilibri po-
litici, che investiranno 10 stesso auspicato
rinnovamento dei motivi di intesa e anche
di più largo respiro connaturati ai filoni
fondamentali nella nostra rinascita demo-
cratica.

In realtà il Governo propone con la
questione del funzionamento istituzionale
una questione nazionale.

Il punto di partenza è nel rapporto
Parlamento-Governo. Forse per la prima
volta in una misura così esplicita e deter-
minante, entrano a far parte di una piatta-
forma programmatica non solo iniziative
legislative e amministrative ma anche, nel-
l'assoluto rispetto della sfera di autono-
mia del Parlamento e come momento coa-
gulante di una proposta, iniziative di ri-
forma regolamentare che i Gruppi della
maggioranza si sono riservati di presen-
tare. Non si può confondere l'autonomia, ga-
rantita e sancita dall'articolo 64 della Co-
stituzione, con una anacronistica separa-
tezza delle istituzioni parlamentari rispet-
to al sistema complessivo di Governo. Né
si può considerare come una violazione
delle prerogative parlamentari l'enunciazio-
ne del proposito dei Gruppi parlamen~
tari della maggioranza di promuovere, nel-
le forme e nei modi previsti dai regola-
menti, iniziative di revisioni procedurali
ritenute indispensabili.

E. anzi, questo fatto, una prova aggiun-
tiva dell'ampiezza e profondità della ve..
rifica politico-istituzionale che l'apertura
della crisi di governo ha provocato.

Chi come noi muove dall'idea di una
centralità del Parlamento nel sistema co-
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stituzionale giudica infatti naturale e ne-
cessario che un progetto di revisione dei
meccanismi istituzionali passi anche per
una revisione dei regolamenti parlamenta-
ri. In una concezione realistica del nostro
sistema non c'è dubbio alcuno che le
istituzioni parlamentari siano istituzioni di
governo e che, viceversa, il Governo ~ il
Governo in Parlamento ~ sia un'istituzione
parlamentare. E qui quindi va capo-
volta la illusione ottocentesca, pervicace
nonostante le grandi tragedie europee, che
la forza dei parlamenti fosse nella debo-
lezza dei governi e viceversa. Il rapporto
infatti è continuo e costante: a un go-
verno istituzionalmente forte corrisponde
un Parlamento forte, a un governo istitu-
zionalmente debole corrisponde un Parla-
mento debole.

Ecco perché certe ripetute lamentazio-
ni unilaterali di supposte prevaricazioni
del Governo sul Parlamento denunciano
una irrimediabile arretratezza culturale e
politica, non fanno avanzare di un solo
passo la soluzione dei nodi che si pongo-
no oramai all'attenzione prioritaria di tut-
ti noi. Il problema non è unilaterale ma
bilaterale: fra Parlamento e Governo c'è,
e deve esserci una distinzione di ruoli
istituzionali, una dialettica di poteri e di
contropoteri all'interno della medesima
funzione di governo, ma mai un diritto
incrociato di «veto a governare».

Ecco perché il nostro Governo auspica
fiducioso una positiva conclusione dell'ini-
ziativa dei Gruppi parlamentari della mag- I

gioranza preannunciata nella loro specifica
sfera, qui più che non in ogni altro mo-
mento in rapporto con l'opposizione, per-
ché l'autonomia regolamentare delle due
Assemblee si esplichi nella ricerca di un
punto di equilibrio fra Parlamento e Go-
verno omogeneo al quod plerumque acci-
dit in Europa.

Sono questi dunque, onorevole Presi-
dente, onorevoli deputati, i grandi e com-
plessi problemi che abbiamo davanti a
noi: ben più importanti di ogni parziale
rotazione di nomi.

Ho spiegato uscendo dal Quirinale, e
desidero ripetere qui, che la stessa com-

pagine ministeriale, che ho avuto l'onore
di guidare negli ultimi tredici difficili mesi
e che aveva concluso la sua esperienza
più ardua con la presentazione al Parla-
mento di una vasta e impegnativa mano-
vra economico-finanziaria volta a fini di
rigore, di risanamento e di giustizia, me-
ritava la mia piena fiducia ~ una volta ri-
cuperato il filo della solidarietà interrotta
fra le forze politiche componenti il patto
di maggioranza ~ per la prosecuzione di
quella manovra e per il contestuale rag-
giungimento dei nuovi obiettivi di raffor-
.lamento istituzionale e di migliore defini-
.lione dei rapporti fra Parlamento e go-
verno che sono stati, dai cinque partiti,
giudicati indispensabili in vista di assicu-
rare il conseguimento di quelle essenziali
finalità.

~ nella logica dei governi parlamen~
tari, la cui essenza costituzionale sta nel-
l'intreccio fra il programma e la compo-
sizione personale, la possibilità di realiz~
zare con gli stessi ministri programmi di-
versi in quanto integrati da nuovi e qua-
lificanti obiettivi.

Lasciamo volentieri ad altri tutte le
ironie goliardiche che non sono mancate.
Noi siamo convinti della realtà del cambia-
mento sia per 1'esperienza stessa che
ha maturato, nel precedente Governo, que-
sta compagine ministeriale, sia per i tra-
guardi più alti che essa si pone, nella co-
scienza di una funzione istituzionale con-
naturata al Governo stesso.

Ecco perché rimangono naturalmente
intatte le nostre convinzioni sul rapporto
fra partiti politici ed istituzioni in Italia
e quindi anche sulla necessità che sia co-
stantemente salvaguardato quell'arco reci-
proco di autonomia, che non è separazio-
ne ma è difesa delle reciproche sfere, così
nitidamente segnate dagli articoli 49 e 94
della Costituzione.

Dire che le istituzioni pubbliche devo-
no avere un'area di autorità e di consenso
che vada di gran lunga al di là di quella
dei partiti che danno vita alla maggioranza
e che quindi i partiti della maggioranza
non devono mai essere considerati dalla
massa dei cittadini i «signori» o gli «oc-
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cupatori» delle istituzioni, è affermare una
verità che coincide con il comune senso
dello Stato democratico. Né alcun parti~
to ~ della maggioranza o dell'opposizione
~ potrebbe ragionevolmente dissentire da
questa affermazione.

Ma la riconferma di una compagine mi~
nisteriale è un fattore che va in senso con-
trario alla « deistituzionalizzazione» del Go-
verno da parte dei partiti e non viceversa.

E mi si lasci aggiungere che minuscole
o marginali modifiche nella lista di Go~
verno sarebbero state incomprensibili in
un disegno complessivo di governo, tutto
incentrato sulla novità programmatica,
quella novità programmatica che il Parla-
mento avrà del resto la possibilità di enu~
cleare e consegnare nell'atto solenne della
mozione motivata di fiducia. Uno strumen-
to cui, una volta di più, attribuiamo im-
portanza fondamentale.

Onorevole Presidente, onorevoli colle-
ghi, il primo dei iIlIUovi traguardi che
stanno davanti al Governo è nella costan-
te attuazione di uno strettissimo nesso
fra politiche istituzionali e politiche eco-
nomiche.

Il problema della governabilità, nello
specifico senso della difficoltà di prende~
re ed attuare decisioni che modificano
l'assetto sociale degli oneri e dei bene~
fici e la destinazione delle risorse, è co-
me ben noto, problema di tutte le so--
cietà avanzate o post~industriali.

La particolarità del caso italiano sta
nel fatto che il nostro Governo è quello
istituzionalmente più debole in Europa,
sia per quel che riguarda i tempi delle
decisioni legislative sia per quel che ri~
guarda tempi ed efficacia dell'azione am~
ministrativa. Questa debolezza istituziona-
le è stata riscontrata sempre, quali che
siano state le maggioranze di governo,
anche le più vaste, ognuno sa quanto
articolate e diverse, che si sono susse-
guite dal '70 in poi, quando più evidenti
sono apparsi i segni della crisi interna
ed internazionale. Non è quindi questio-
ne di maggioranze o della sola « volontà
politica ».

~ questa la ,particolarità italiana per
cui ogni sia pur modesta decisione di
politica economica rischia di essere co~
munque sbagliata per l'abisso temporale
che spesso separa la deliberazione gover-
nativa dall'approvazione parlamentare e
dall'attuazione amministrativa, e per cui
la decisione pubblica sembra muoversi in
un universo temporale diverso rispetto ai
tempi normali del lavoro, del mercato e
della stessa vita comune dei cittadini.

Di qui la necessità di affrontare in~
nanzi tutto il .problema delle procedure
delle decisioni pubbliche, che poi è l'aspet-
to essenziale del problema della certezza
del diritto, sia dal versante parlamentare
sia dal versante governativo ed ammini-
strativo.

Per quanto concerne il versante parla~
mentare, il Governo conferma di ritenere
essenziali le iniziative regolamentari che i
gruppi della maggioranza, nella loro as-
soluta sfera di autonomia e nel costante
confronto con l'opposizione, si sono riser-
vati di preannunciare su tre punti pre-
cisi.

Si delinea, in primo luogo, un'attua-
zione effettiva, collegata alle vigenti nor~
me sulla programmazione dei lavori, alla
previsione dell'articolo 72 della Costitu-
zione di procedure abbreviate per prov-
vedimenti legislativi urgenti, in partico-
lare per le iniziative collegate all'attua-
zione programmatica del Governo.

L'introduzione di procedure di decisio~
ne a tempi garantiti, nel rispetto assoluto
della dialettica parlamentare e accoglien~
do istituti propri a tutte le altre demo-
crazie europee, oltre ad impedire ricor~
renti paralisi di attività di Parlamento e
Governo, costituirebbe inoltre la definitiva
barriera contro il frequente ricorso all'arti-
colo 77 della Costituzione.

Si delinea, in secondo luogo, l'adegua-
mento della disciplina delle votazioni alla
!ogica del voto palese che ispira l'artico-
lo 94 della Costituzione: impedendo che
decisioni riguardanti la politica. generale
del Governo e addirittura la sua soprav-
vivenza possano ,essere prese magari ~
come è possibile ~ con contraddittorie vo-
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tazioni sullo stesso oggetto, senza che al-
cuno assuma, anche di fronte al Paese,
la corrispondente responsabilità politica.

Si delinea, in terzo luogo, l'adegua~
mento delle procedure parlamentari di
discussione e decisione della legge fìnan~
ziaria e della legge di bilancio alla logica
di rigore propria dell'articolo 81 della
Costituzione, secondo l'attuazione datane
dalla legge n. 468. Il Governo, che si im.
pegna a sanare gli inadempimenti di cui
è per parte sua responsabile, specie per
quel che riguarda le procedure plurien-
nali di bilancio, è fiducioso non solo in
una puntuale traduzione regolamentare
della legge n. 468 ma anche in una pre-
disposizione temporale ~ attraverso la
«sessione di bilancio» da più parti ri-
chiesta ~ tale da rendere assolutamente
eccezionale il ricorso all' esercizio provvi-
sorio. L'entrata in vigore al 31 dicembre
della legge finanziaria e di bilancio co-
stituirebbe un elemento di incalcolabile
portata per la certezza delle relazioni eco-
nomiche e finanziarie, con la pronta ese-
cuzione delle deleghe e delle altre ma~
novre previste.

Il Governo confida che l'iniziativa pre~
annunciata dai gruppi parlamentari della
maggioranza si muova in stretto raccordo
con i settori dell'opposizione parlamen~
tare. In ogni caso, il Governo si
adeguerà come sempre alle regole fissate
sovranamente dalle Camere sotto la re-
sponsabilità e la garanzia costituzionale
dei loro Presidenti, ai quali H Governo
rivolge il proprio deferente omaggio, che
in questa occasione e in questo contesto
non è davvero atto rituale né cerimonia-
le, ma profondo rispetto del loro altis-
simo ruolo.

Per quanto riguarda il versante del-
l'Esecutivo e dell'amministrazione centrale
e locale, il programma istituzionale del
Governo è concentrato su punti che, tutti
assieme, concorrano a dare coerenza e
rapidità al processo politico e ammini-
strativo di decisione pubblica, certezza
giuridica e garanzia di fattibilità alla sua
attuazione.

Riforma della Presidenza del Consiglio,
organizzazione dei ministeri, riforma del-
la pubblica amministrazione, nuovo ordi-
namento delle autonomie locali: sono mo-
menti di un unico disegno, di cui oc-
corre che Parlamento, Governo e paese
colgano la trama complessiva di interdi~
pendenza.

Siamo dunque impegnati nel disegno
di legge per l'ordinamento della Presi-
denza del Consiglio presentato dal pre.
cedente Governo, disegno aperto a tutti
i miglioramenti possibili ~ e a tale fase
molto potrà concorrere l'esperienza am-
ministrativa in atto ~ ma di cui deve
conservarsi il fondamentale profilo orga-
nizzativo, corrispondente all'esigenza di
dare effettività alle norme costituzionali
sul coordinamento e sull'indirizzo dell'at-
tività dei ministri.

Il fulcro del disegno sulla Presidenza
si identifica in questa garanzia costituzio~
naIe di coerenza delle politiche dei vari
ministeri, che risiede in corrispondenti
reali poteri del Presidente del Consiglio,
estranei certo ad assurde ipotesi «cancel-
lieristiche» ma anche ad anacronistiche
concezioni notarili: nell'intreccio, insepa-
rabile, fra unità e collegialità, già richia-
mato in questa aula al momento della
formazione del precedente Governo.

Da questo angolo visuale, non conta-
no dunque né il numero né le attdbu~
zioni dei ministeri: siano questi molti o
pochi, con struttura operativa o di indi~
rizzo, quello che costituzionalmente con~
ta, ai fini dell'articolo 95, è che il Go-
verno sia in grado di esprimere una «po-
litica generale» e che ad essa sia stru-
mentale un'organizzazione adeguata dei
poteri di indirizzo e di coordinamento de]
Presidente del Consiglio. Un'organizzazio-
ne tale da impedire ~ anche e soprattutto
in governi di coalizione ~ ogni insana e
rovinosa concezione di «amministrazione
per feudi» o da garantire al massimo le
procedure collegiali culminanti nel Consi-
glio dei ministri.

La riflessione sul numero, sulle attri-
buzioni esulI' organizzazione dei ministeri
si impone invece ad altri fini: che sono
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quelli di adeguamento all'ordinamento re-
gionale, all'ulteriore decentramento di
competenze ad organi periferici dello Sta-
to, alla riconversione dei poteri statali di
programmazione, indirizzo e coordina-
mento, al criterio della elasticità organiz~
zativa mediante normazioni secondarie.

La riforma deve passare per questi
punti precisi e tener conto di quel che
c'è nella Comunità europea, di cui dob~
biamo reggere il passo anche e soprattut~
to in campo istituzionale. Il discorso even-
tuale degli accorpamenti deve semmai ve-
nire dopo questa riflessione generale sui
poteri e sulle strutture.

Non ho mai creduto ~ e debbo dido
~ che la riduzione sulla carta di un mi-
nistero o due risolva, o contribuisca a ri-
solvere, il problema dell'efficienza delle
strutture di governo in Italia.

In questa generale prospettiva, si in~
serisce anche il problema che il preceden-
te Governo ha messo sul tappeto della ri-
forma del sistema delle partecipazioni sta-
tali. Dovrà essere questa la prossima oc-
casione per un riesame profondo dello
aspetto degli istituti di governo pubblico
dell'economia per giungere a meditate so-
luzioni che tengano conto, da un lato,
delle esigenze di strumentalità connesse
all' esplicazione del potere di indirizzo mi-
nisteriale e governativo e, dall'altro, delle
esigenze di ({ strutture indipendenti)} da
interferenze partitiche. Il rapporto mini-
steri-enti pubblici si pone così come parte
stessa ed inscindibile della riorganizzazio-
ne generale dell'amministrazione centrale.

Per quel che riguarda in particolare le
partecipazioni statali il Governo procederà
alle nomine negli enti per conferire sta-
bilità alla loro gestione e permettere la
predisposizione dei piani di investimento
nel quadro di una politica di risanamento
e di ripresa produttiva.

Ad una organizzazione centrale riordi-
nata secondo tali criteri deve corrisponde-
re il nuovo ordinamento delle autonomie
locali, sulla base del disegno di legge pre-
sentato dal precedente Governo. Deve es-
sere impegno di Parlamento e Governo fa-
re approvare tale progetto entro il 1983

in maniera da consentire che le nuove am-
ministrazioni regionali e locali che saranno
elette nella ordinaria tornata dal 1985 sia-
no poste in grado di iniziare la sperimen-
tazione del nuovo ordinamento.

Non potremo dire infatti di avere cam-
biato il volto dello Stato senza che la real-
tà quotidiana dei cittadini non incontri
un diverso e più efficiente e razionale tipo
di gestione amministrativa. Una gestione
locale che deve imperniarsi sulla più ac-
centuata responsabilizzazione degli ammi-
nistratori: sia per l'uso delle risorse sia
per il loro reperimento.

Anche nel rapporto con l'amministra-
zione periferica dello Stato la concezione
deve essere quella moderna di autonomia,
che non è separazione e malintesa indi-
pendenza, ma articolazione funzionale di
poteri, diversi e responsabili reciprocamen-
te, all'interno di una complessa attività di
governo.

Al profilo dei poteri e delle responsa-
bilità deve corrispondere la geografia nuo-
va delle strutture di governo locale: il ri-
pensamento della provincia, le forme asso-
ciative intercomunali, le grandi aree me-
tropolitane.

In particolare l'approvazione del nuovo
ordinamento del governo locale deve co-
stituire l'occasione per avviare per la pri-
ma volta nel nostro paese una organica
politica per le grandi aree urbane, al pari
di quanto è stato fatto e dovrà ancora
essere fatto per le aree montane.

Una politica nazionale per le grandi
aree urbane deve poter contare su un mo-
mento nazionale di integrazione e coordi-
namento dei poteri statali incidenti nella
vita dei grandi aggregati in ragione della
specificità.

Per quanto riguarda le autonomie re-
gionali un costante rilievo assumono le
questioni degli statuti speciali. Ai fini
della completa attuazione dello statuto spe-
ciale di autonomia della regione Trentino~
Alto Adige, restano da definire soltanto le
norme istitutive del tribunale regionale
di giustizia amministrativa e la disciplina
dell'uso della lingua nel processo. Il Go-
verno è deciso ad esaminarle al più pre.
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sto per una sollecita conclusione dell'in-
tera vicenda.

Per le altre regioni a statuto speciale
sono in corso di predisposizione schemi
normativi per l'adeguamento dei rispetti~
vi ordinamenti.

Per tutte le regioni in generale l'isti-
tuzionalizzazione per via amministrativa
della conferenza Stato~regioni, predisposta
dal precedente Governo, precostituisce una
valida sede istituzionale di confronto e
di verifica per i problemi di comune in-
teresse.

Ad un disegno complessivo di riorga-
nizzazione delle strutture di governo ceno
trale e locale deve necessariamente corri.
spandere un discorso generale sul pub-
blico impiego.

È un discorso che comprende un ver-
sante istituzionale e, strettamente intrec-
ciato come sempre, un versante economi-
co~finanziario. È perciò materia di confine
e quindi esemplare per il discorso politico
generale.

Preminente è la legge-quadro sul pub.
blico impiego che il nuovo Governo, in
spirito di continuità, vede ed intende co-
me strumento per la definizione del nuo-
vo status dei quadri direttivi e dirigenziali
dello Stato, degli enti pubblici, delle
aziende autonome, delle regioni e degli
enti locali. Uno status che abbia per obiet-
tivo una nuova politica fondata sul recu-
pero dei valori della piena professionalità
e dell'efficienza della pubblica amministra-
zione e suJ.la responsabilizzazione per l'auto~
regolazione dello sciopero nei pubblici ser-
vizi. Senza contare il compito di assicu-
rare coerenza e certezza alla contrattazio-
ne del settore nel rispetto delle compati-
bilità fissate dalla legge finanziaria.

Il progetto di legge sulla dirigenza de.
ve marciare di pari passo con quello per
la riforma dei ministeri al fine di com-
misurare il numero dei dirigenti alle uni~
tà amministrative di rilievo dirigenziale,
con piena responsabilità della gestione dei
singoli settori dell'apparato ministeriale,
corredata da un decisivo snellimento delle
procedure di contabilità (guai alle consue-
te generiche lamentazioni contro la buro-

crazia, che noi difendiamo e di cui riven-
dichiamo il valore e l'impegno: si tratta
di 270.000 unità, e solo 7.000 dirigenti. su-
gli oltre tre milioni e mezzo di dipenden-
ti complessivi dello Stato o del parastato,
com'è accertato dalla più recente statisti-
ca). Occorre definire una disciplina della
dirigenza che collochi i quadri superiori
dell'amministrazione pubblica allargata ai
livelli raggiunti negli altri paesi europei
per numero degli addetti, per ambiti di
responsabilità accordata, per trattamento
economico riconosciuto e per titolarità di
funzioni definite.

Nel quadro degli adempimenti costitu~
zionali, sarà costante l'attenzione del Go-
verno alle relazioni dello Stato con la
Chiesa cattolica e con le altre confessioni
religiose: nello svolgimento dei negoziati
in corso per la revisione del Concordato
e in vista di concretare !'intesa raggiunta
con la Chiesa valdese.

Con g1i istituti parlamentari e con quel-
li di governo, centrali e locali, l'attenzione
delle forze politiche e del paese deve
concentrarsi sul funzionamento dei mecca-
nismi di garanzia, la cui delicata natura
giuridico-costituzionaJe è tale che ogni sma-
gliatura nel loro assetto, non riparata
a tempo, può provocare gravissime devia-
zioni dalla normale logica della Costitu-
zione.

Salvi gli aspetti di revisione costi tu-
21ionale, nel programma del nuovo Gover-
no sono perciò presenti le iniziative legisla-
tive volte a correggere, in assoluto rispet-
to dei principi costituzionali e della giuri-
sprudenza delJa Corte costituzionale, le
anomale situazioni di comune evidenza ta-
lora riscontrabili nell'utilizzazione del re-
ferendum popolare; in taluIlli aspetti ~ non
funzionali ~ dell'attività ,della Corte dei conti
e del Consiglio di Stato; nel tipo di «giu-
stizia politica» ancora in atto 'Secondo le
procedure della Commissione inquirente.

In tale quadro, il Governo continuerà
a dedicare massima attenzione ai problemi
della giustizia, in una prospettiva nella
quale devono essere compresenti: sia le
questioni di efficienza dell'apparato; SlÌa le
questioni attinenti alle garanzie di auto-
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nomia dell'ordine giudiziario; sia le que.
stioni, già oggetto di apposito disegno di
legge del precedente Governo, relative alla
responsabilità disoiplinare dei giudici per
atti compiuti in deliberata violazione di
diritti; sia per porre rimedio alla perdu~
rante carenza dell'ordinamento giudiziario.

Si è fatta sempre più ampia e autore-
vole nella cultura istituzionale e nelle for-
ze politiche la richiesta di taluni corretti-
vi che tocchino i rami alti della Costitu~
zione, in una visione di più profondi mu~
tamenti strutturali, e tali da richiedere lo
speciale procedimento di revisione costitu~
zionale.

Il Governo si permette di fare propria
in questa prospettiva la posizione espres-
sa, sia pur(> in una sede non politica e in
tempi anteriori alia crisi di Governo, dal
Presidente della Repubblica, massimo ga-
rante costituzionale del nostro Stato, cui
si rivolge il nostro pensiero deferente,
allorché ha auspicato, nella coscienza di
una profonda maturazione democratica
comune, di fronte ad esigenze di miglio~
ramento e adattamento a nuove neces~
sità, « la ricerca di una larga convergen~
za e la rigorosa osservanza delle proce~
dure di revisione costituzionale che la
stessa Costituzione prescrive ».

In coerenza con questa impostazione,
il Governo confida che le Camere, attra~
verso l'alta opera dei loro Presidenti, ri~
scontrino le condizioni per la costituzione
nel loro ambito di una Commissione parla~
mentare volta all'approfondimento dei pro-
blemi di revisione istituzionale, con compi~
ti istruttori e di proposta rispetto ai nor-
mali organi della decisione legislativa co-
stituzionale.

La Presidenza del Consiglio è pronta ad
assicurare un particolare punto di collega-
mento fra tale collegio parlamentare e un
comitato di elaborazione tecnico-scientifica
destinato a compiti di supporto e di ricer~
ca e nel quale dovranno trovare rappresen-
tanza tutte le principali correnti di pen~
siero della cultura istituzionale del paese.

Onorevole Presidente, onorevoli colle-
ghi, in questo panorama di questioni isti-
tuzionali aperte, la grande manovra di ri-
sanamento economico e finanziario proget-

tata e presentata dal precedente Governo
non è qualcosa di avulso o giustapposto
ma si salda, in un collegamento profondo
ed essenziale, alla coscienza dello stesso
valore strutturale di dati economici e di
dati istituzionali, che noi giudichiamo in-
separabili.

L'emergenza economica non è finita,
nonostante le fatue evasioni di chi da mesi
batteva sui tasti dell'ottimismo, mai con-
diviso dal Governo. Si potrebbe dire che,
per moNvi soprattutto internazionali, si è
ulteriormente aggravata. L'obiettivo fonda-
mentale del nuovo Governo è quello di
contenere il deficit della finanza pubblica
e di ricondurlo entro limiti di sicurezza,
compatibili con la necessaria ripresa degli
investimenti produttivi e con la necessaria
salvaguardia dell'occupazione.

Lotta all'inflazione e lotta alla disoccu-
pazione sono sempre state congiunte nella
azione e nella concezione delle forze poli~
tiche componenti il patto di maggioranza,
Democrazia cristiana, Partito socialista,
Partito socialista democratico, Partito re-
pubblicano, Partito Hberale. Non è mai
stata ipotizzata una politica deflazionistica
o monetaristica; non è stata mai ipotizza-
ta una politica espansiva che prescindesse
dalla difesa della moneta, sul piano inter~
nazionale e interno. L'abbassamento del
tasso di inflazione è stato giudicato, sia
dalle forze politiche sia dalle forze sociali,
condizione essenziale per il rilancio degli
investimenti e per la salvaguardia reale, e
non retorica, dell'occupazione.

Ecco perché il Governo, consapevole
delle difficoltà della vita produttiva e
preoccupato del permanere di una condi~
zione negativa dell'occupazione, si consi-
dera impegnato a promuovere tutte le
azioni di politica economica volte ad in-
trodurre nel sistema fattori di stimolo ed
iniziative adeguate per la mobilitazione
delle risorse pubbliche e private nella lot-
ta congiunta contro inflazione e recessio-
ne, per la difesa e per l'allargamento del-
la base occupazionale.

Non ci sono sintomi di miglioramento
sul piano istituzionale. Anzi. La ripresa
economica nei grandi paesi industriali
stenta ad avviarsi malgrado, ormai, tre
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anni di recessione e di stagnazione. ~
stata frustrata la speranza coltivata in
molti paesi di risolvere taluni problemi,
almeno nel breve periodo, attraverso il
recupero del commercio mondiale e quin~
di delle esportazioni. Emergono gravi pro~
blemi di insolvibilità che coinvolgono, nei
paesi industrializzati, singole imprese e
gruppi di imprese, nei paesi del Terzo
mondo e in quelli cosiddetti «socialisti»
lo stesso Stato, ormai esposto verso il
sistema creditizio internazionale in for~
me e in misure insostenibili.

Le necessarie riconversioni che battono
alle porte, il peso degli interessi che do-
vranno essere versati, la sfiducia che ser-
peggia nel mondo degli affari costituisco-
no tutti elementi sufficienti ad indicare
quanto difficile sarà la ripresa internazio-
nale e quanto poco sia possibile fare affi-
damento sui fattori internazionali per ri-
solvere i problemi nazionali.

Favorevoli da sempre alla più ampia
misura possibile di solidarismo nelle rela-
zioni economiche internazionali, noi ci
adopereremo con forza perché non pre-
valga una miope ed angusta visione na-
zionale, tale da prolungare la crisi che
coinvolge tutti, nell'illusione di risponde-
re separatamente ed in modo frammen-
tario alle singole esigenze di ciascun paese.
I!. nostro impegno spingere i paesi indu~
strializzati verso strategie tali da ridurre
le tensioni sui mercati dei cambi e da
consentire una flessione del costo del de-
naro volta a ridare fiato alle economie
più deboli e alleggerire il peso dell'inde-
bitamento internazionale.

Tali impegni non riducono, anzi esal-
tano, la necessità di operare con assoluta
coerenza e fermezza all'interno del nostro
paese. L'insegnamento che l'attuale crisi
internazionale ci offre è doppio: è fallito
canto il tentativo di chi ha tutto puntato
sulla riduzione dell'inflazione come sola
condizione per favorire il rilando, quanto
quello di chi ha voluto sottrarsi ai con-
dizionamenti esterni mirando a politiche
nazionali di esclusivo sostegno alla do-
manda.

Oggi assistiamo a rapide conversioni
di rotta, mentre si va affermando la con-

sapevolezza che il controllo della inflazio-
ne e il riassorbimento della disoccupa-
zione debbono essere perseguiti congiun-
tamente: attraverso sistemi diversi ma
congruenti.

La nostra strategia contro la crisi eco-
nomica deve essere quindi confermata, ma
con nuove urgenze, con ritmi che la gra-
vità dei problemi deve rendere necessa-
riamente più incalzanti. La bilancia dei
pagamenti correnti è in forte disavanzo,
malgrado la debolezza della domanda in-
terna. Il deficit commerciale del primo
semestre dell'anno si è ridotto appena di
mille miliardi rispetto ad un anno fa
mentre è cresciuto lo squilibrio energe-
tico a causa del continuo apprezzamento
della moneta statunitense e mentre rima-
ne alto, troppo alto, il deficit alimentare.
Aumenta il peso del servizio del debito
estero, tanto da erodere l'attivo stagio-
nale del turismo.

Nel 1980 quasi tutti i paesi industria-
lizzati avevano registrato un disavanzo
della bilancia dei pagamenti a causa del
rialzo del prezzo del petrolio. Nel 1981
sono stati soprattutto i paesi europei,
esclusa l'Inghilterra, a soffrire gli squi-
libri a causa dell'apprezzamento del dol-
laro. Nel 1982 saranno Italia e Fran-
cia ad accusare i maggiori squilibri nei
conti con l'estero, mentre altri paesi
avranno avviato comunque un aggiusta-
tnento.

L'inflazione resta nel nostro paese al
livello più elevato fra i paesi industria-
lizzati. Nell'ambito della Comunità econo-
mica europea solo la Grecia ci batte. Pur-
troppo tale record negativo ci ha con~
traddistinto nel 1981. Il rientro operato
nell'autunno-inverno scorsi ha ridotto i
differenziali con le altre economie, ma si
delineano in questo momento nuove pres-
sioni che devono essere fronteggiate con
estrema decisione. Già in luglio il costo
della vita era cresciuto dell'1,5 per cento
a causa della lievitazione anomala dei
prezzi dei prodotti alimentari. La tendenza
è continuata in agosto, come indicano gli
aumenti registrati in alcune città italiane.
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Il Governo non aveva mancato di predi-
sporre strumenti legislativi in materia col
decreto del 4 agosto. Altri strumenti am-
ministrativi sono stati messi in opera. La
situazione sarà fronteggiata con ulteriori
rimedi, al di fuori di ogni allarmismo,
come già nell'autunno scorso, sia pure
senza ricorrere a calmieri o a blocchi il-
lusori e artificiosi, anche con l'attivo con-
corso dei sindaci e delle altre autorità
locali.

Né possiamo oggi beneficiare come lo
scorso anno del velo costituito dalle ta-
riffe pubbliche e dai prezzi amministrati.
È una manovra cui siamo ricorsi nel pas-
sato, ma che oggi non è più prolungabile,
per gli effetti negativi che produce sul di-
savanzo pubblico, sugli investimenti e sul-
la stessa occupazione.

Il Governo non ha mai abbassato la
guardia nei confronti dell'inflazione. Al-
l'obiettivo di mantenere la crescita dei
prezzi entro il 16 per cento nel 1982 e
di ricondurli al 13 e allO per cento nei
prossimi due anni è dedicata gran parte
della manovra di politica economica; ma
tale obiettivo non sarà conseguito in con-
trasto con l'altro, volto a ridare slancio
agli investimenti. Si impone quindi un
deciso spostamento di risorse dai consu-
mi agli investimenti. A tale scopo tende
l'orientamento a rivedere caso per caso
con la necessaria gradualità tariffe e prez-
zi amministrati, sia pure in tempi non
necessariamente brevi, al fine di evitare
che gli squilibri di gestione degli enti
produttori si traducano in un allargamen-
to del disavanzo pubblico e in un finan-
ziamento ai consumi della collettività, con
riflessi negativi tanto sull'inflazione quan.
to sullo sviluppo.

Discende da queste premesse la neces-
sità per il nuovo Governo di riaffermare
la centralità della manovra di largo respi-
ro contenuta nel progetto di legge finan-
ziaria e nei decreti ad esso collegati che
furono depositati alla Camera prima della
apertura formale della crisi: sia per quanto
riguarda il contenuto del progetto volto alla
limitazione delle spese attraverso iJ rigoroso
filtro sufficiente a mantenere l'ammontare

complessivo del fabbisogno pubblico entro il
limite globale fissato, sia per quanto riguar-
da i criteri direttivi delle deleghe previste
nei settori della previdenza, della sanità
e della finanza locale.

Una manovra destinata a coprire l'arco
di diciassette mesi. Il significato comples-
sivo di tale manovra risiede nella volontà
ferma del Governo di intervenire sulle
cause strutturali di sprechi e di abusi di
istituti di legislazione sociale nonché di
trasferimenti crescenti di risorse dello Sta-
to, ricostituendo, da un lato tetti, controlli
e vincoli alle prestazioni sociali e dall'altro
la responsabilità fiscale dei comuni in
determinate materie, a cominciare dalla
imposta comunale immobiliare.

Per quanto riguarda in particolare la
previdenza sociale, e i suoi crescenti deficit
che rischiano di sfuggire a ogni controllo,
c'è l'esigenza di operare il raccordo fra il
decreto-legge sui tagli alla spesa, la nor-
ma di delega contenuta nella legge finan-
ziaria 1983 e la legge di riforma delle
pensioni in discussione alla Camera dei
deputati. L'obiettivo è uno solo ma essen-
ziale, il graduale riequilibrio finanziario
delle gestioni senza il quale tutto appare
in pericolo.

Per la sanità, il Governo si riserva di
verificare la compatibilità del piano sanita.
ria in discussione al Senato con gli indi-
rizzi della legge finanziaria per il 1983, in
una prospettiva che tenga conto del rior-
dinamento strutturale ed organizzativo
delle unità sanitarie locali; la riconsidera-
zione dei livelli assistenziali, nonché delle
prestazioni da erogare in forma diretta; la
riforma degli studi della facoltà di me-
dicina.

Il Governo intende recuperare, con im-
mediate iniziative legislative procedural-
mente adeguate, la sostanza delle proposte
contenute nel decreto n. 430 volto al mi-
gliore assetto tributario del settore petro-
lifero e alla riduzione di consistenti aree
di evasione fiscale. Si tratta di un mo-
mento essenziale della manovra di rigore
e di equità che è stata annullata in Par-
lamento dal voto di {( franchi tiratori» e
che deve essere prontamente reintegrato.
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La mancata conversione in legge dei
decreti fiscali già pubblicati sulla Gazzetta
Ufficiale annullerebbe gli effetti positivi
degli stessi connessi al maggior gettito
fiscale e ai conseguenti miglioramenti ri-
spetto alle più recenti previsioni, del de-
ficit pubblico e della bilancia dei paga-
menti. D'altro canto non sarebbero can-
cellati gli effetti sui prezzi, determinati
dalla traslazione in avanti dell'aumento
delle imposte indirette. C'è infatti una
asimmetria nel comportamento dei prezzi,
per cui essi si rivelano rigidi verso il bas-
so e quindi non suscettibili di diminuzio-
ne per l'annullamento delle misure fiscali.

Il Governo accelererà l'introduzione di
tutte le misure per combattere l'evasione
fiscale (in particolare, con il sostegno in
Parlamento per la definizione del testo le-
gislativo sui registratori di cassa) e per
potenziare l'azione dell'amministrazione fi-
nanziaria.

Insieme a tali misure, il Governo pre-
senterà tempestivamente un disegno di
legge volto a modificare razionalmente la
curva delle aliquote IRPEF per ridurre
l'incisività del fiscal drag nella linea di
perequazione seguita negli ultimi anni.

Il risultato di un'azione fiscale più ri-
gorosa, combinandosi con gli altri stru-
menti di politica economica, non sarà solo
quello di contenere i consumi non neces-
sari e gravosi per la bilancia dei paga-
menti, ma dovrà essere anche quello di
modificare la composizione della domanda
a vantaggio degli investimenti e delle
esportazioni.

Il Governo solleciterà la massima ra-
zionalizzazione, ai fini di economicità e di
trasparenza, del sistema bancario e, più
in generale, dell'intermediazione finanzia-
ria, per ottenere una riduzione della diffe-
renza fra tassi attivi e tassi passivi e quin-
di una diminuzione del costo effettivo del
denaro, indipendentemente dai vincoli del-
la politica monetaria del Governo.

Il Governo dovrà agire, e con immedia-
tezza, su tutti i fronti. Le condizioni del-
la nostra economia non consentono dila-
zioni. Il beneficio di strutture di Governo

immutate si farà particolarmente sentire
in questa fase di attuazione di una mano-
vra che era stata concordata, nella secon-
da metà di luglio e dopo il voto di fi-
ducia al Senato, in uno spirito di ritro-
vata ed operante solidarietà.

La riduzione del tasso di sconto decisa
dal Governo, nonostante un andamento
dei prezzi che sembra avere ripreso forza,
anticipa e favorisce il contenimento del
disavanzo pubblico e si propone di con-
trastare le tendenze recessive dell' econo-
mia, compensando almeno in parte gli ef-
fetti di caduta della domanda, indotti dal-
la manovra fiscale.

Sia ben chiaro: la riduzione del tasso
di sconto non implica nessun allentamen-
to del controllo della liquidità.

Il provvedimento si propone piuttosto
di sostenere le imprese che vedranno di-
minuito il costo dei prestiti e migliorati
i loro conti economici, scongiurando così
l'aggravarsi delle difficoltà e nuove paven.
tate cadute dell' occupazione.

Gli investimenti, specie quelli delle im-
prese minori, ne verranno stimolati. L'es-
senziale è comunque il successo del con-
tenimento del disavanzo pubblico, Il solo
che può consentire maggiori disponibilità
di credito per l'economia e la riduzione
dei tassi di interesse.

La stabilità del cambio resta, per il
Governo, presupposto di un'efficace e vit-
toriosa lotta all'inflazione.

I sacrifici imposti alla collettività, in
una linea di rigore che è irrinunciabile,
debbono trovare una contropartita nel pia-
no di rilancio degli investimenti.

La legge finanziaria per il 1983, coe-
rentemente con la linea tracciata dal pia-
no a medio termine, contiene un fondo in-
vestimenti ed occupazione di 6.500 mi-
liardi di lire: una cifra superiore all'ana-
logo fondo per il 1982. Per evitare che la
lentezza delle procedure costituisca di fat-
to un ostacolo all'avvio dei programmi di
investimento, sono stati disposti rilevanti
snellimenti procedurali, cioè saranno au-
torizzate particolari iniziative anche in de-
roga alle norme vigenti.



Senato della Repubblica ~ 25339 ~

487a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

VIII Legislatura

30 AGOSTO1982

In questo quadro il Governo intende
rendere pienamente operante !'innovazio~
ne istituzionale prevista dal piano a me~
dio termine e regolato nella legge finanzia-
ria 1982, cioè il nucleo per la valutazione
degli investimenti pubblici, come strumen-
to per una razionale gestione delle spese
in conto capitale di tutto il settore pub~
blico, a sostegno dei processi di sviluppo
economico e di ripresa dell'occupazione.

Si deve restituire vitalità al sistema
produttivo, stimolando e incentivando !'i~
niziativa imprenditoriale a fronteggiare ef-
ficacemente le accresciute esigenze di mu-
tamenti tecnologici, di ristrutturazione de-
gli apparati produttivi, di sempre maggio-
re inserimento nell'economia internaziona-
le. In tale ottica il Governo deve impe-
gnarsi per la pronta approvazione parla-
mentare del progetto cosiddetto Visentini~
bis e di quello sui fondi comuni di inve-
stimento, anche nel quadro di una più at-
tenta considerazione dei problemi del mer-
cato finanziario e della borsa, di cui il
Governo intende farsi carico.

Esistono priorità che richiedono la con-
centrazione di importanti sforzi di investi-
mento, specie nel Mezzogiorno in cui il
settore pubblico (sia amministrazione, sia
partecipazioni statali) è chiamato a svol-
gere un ruolo di primo piano in tre set-
tori fondamentali:

a) consolidamento delle grandi reti e
strutture dei servizi collettivi (metanodotti,
energia, trasporti, con il contestuale piano
di ammodernamento e la riforma della
azienda ferroviaria, telematica);

b) formazione di strutture di servizi
informativi, tecnologici, commerciali, desti-
nate in prevalenza alle imprese minori e
alle cooperative;

c) grandi infrastrutture sul territorio
ed edilizia, la cui capacità trainante, e in
larga misura indipendente dalla componen-
te estera, resta fattore insostituibile della
ripresa economica.

Per l'edilizia abitativa, in particolare, è
in via di attuazione o di completamento
l'ampia manovra già predisposta dal pre-
cedente Governo, e massimo è !'impegno
per la revisione dell'equo canone e per il
riscatto delle case popolari.

La politica industriale del nuovo Gover-
no, sia per quanto riguarda il settore pri-
vato, sia per quello delle partecipazioni
statali, deve essere assolutamente rigorosa
nello stabilire un giusto rapporto fra gli
interventi per il superamento dei punti di
crisi industriali e quelli destinati alle atti-
vità di avanguardia e di avvenire del no-
stro sistema produttivo, contro ogni dete-
riore logica assistenzialistica.

Energia e ricerca: ecco due punti chia-
ve. L'efficacia della linea di politica econo-
mica seguita sugli investimenti produttivi
è legata al costo ed al reperimento delle
fonti di energia nonché al potenziamento
della ricerca industriale. A tale fine è ne-
cessario l'impegno per la più pronta rea~
lizzazione del piano energetico nazionale,
al quale deve essere data massima priori-
tà, e del piano per la ricerca recentemente
approvato dal CIPE.

La riconversione dei nostri apparati
produttivi, per adattarli alle emergenti ten-
denze del mercato internazionale, la ricer-
ca di nuove e più affidabili fonti energe-
tiche, !'informazione e le telecomunicazio-
ni, ecco altrettanti settori ove !'innovazio-
ne tecnologica è destinata a svolgere un
ruolo stimolante e prioritario, nel quadro
di un generaLe potenziamento della ricerca
scientifica.

Criteri non meno rigorosi devono esse~
re definiti nella nuova legge per l'interven-
to nel Mezzogiorno sia per quanto riguar-
da l'ammontare delle risorse complessive
disponibili sia per quanto riguarda la dif-
ferenziazione delle aree di intervento, con
possibilità di sperimentazione di meccani-
smi diversificati.

Il Mezzogiorno ha un tasso di disoccu-
pazione, specie giovanile e femminile, as-
sai più elevato rispetto alla media nazio-
nale; il che richiede ~ nel breve perio-
do ~ azioni pro grammatiche che ne rove~
scino le tendenze interne e correggano gli
effetti di un'azione non selettiva di conte-
nimento della spesa.

L'impegno del Governo riguardo alle
zone terremotate è volto a realizzare un
complessivo progetto di ricostruzione e di
sviluppo, utilizzando le risorse aggiuntive
previste dalla legge n. 219, nel quadro de-
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gli obiettivi generali della politica meridio-
nalistica.

La politica agricola del Governo dovrà
puntare al potenziamento delle strutture
agrarie, con precisa consapevolezza della
grave incidenza del deficit alimentare sul.
la bilancia dei pagamenti, e con l'utiliz-
zazione di risorse sul fondo investimento
ed occupazione sia per il 1982 sia per il
1983. E sempre nella precisa coscienza dei
nodi irrisolti della politica agricola co-
munitaria.

Urgenti decisioni si impongono in
ordine alla revisione e rifinanziamento
della legge del quadrifoglio, che scade al-
la fine del 1982, volta a garantire la mi-
gliore realizzazione del «piano agricolo
nazionale» secondo un' organica politica di
programmazione. Mentre è vivissima la ri.
chiesta di una conferenza nazionale della
agricoltura.

Saranno ricercate misure per moder-
nizzare il mercato nel quadro di una po.
litica dell'alimentazione a difesa del con.
sumatore.

Nella stessa ottica di programmazione
saranno coordinati gli interventi della po-
litica agraria con quelli della politica so-
ciale e regionale, in modo da contribuire
più efficacemente allo sviluppo dell'occu-
pazione e del reddito.

Nessun Governo ha più del nostro,
per la continuità che lo lega a quello pre-
cedente, le carte in regola nell'intera ma-
teria deHe relazioni industriali. La linea del
confronto con Je parti sociali è stata da noi
costantemente rivendicata e tenacemente ser-
bata.

Non c'è alternativa, in una società in-
dustriale diversificata e complessa come
la nostra, alla ricerca del consenso. E la
ricerca del consenso si di spiega attraverso
tutti i necessari accorgimenti, senza rifug-
gire dall'arte della mediazione che Kelsen
giudicava la più alta.

Non è questo tempo di pregiudiziali.
Ecco perché dobbiamo sottolineare con
forza che !'intera manovra di risanamen-
to economico-finanziario del Governo è
condizionata, nei suoi effetti finali sul si-
stema, dalla conclusione delle trattative

per il rinnovo dei contratti e il costo del
lavoro.

Ogni impegno dovrà essere perciò di-
spiegato dal Governo per sbloccare l'at-
tuale situazione nel quadro del conteni-
mento della dinamica dell'inflazione entro
i tetti prefissati (16 per cento nel 1982,
13 per cento nel 1983, 10 per cento nel
1984), validi anche per la dinamica sala-
riale e il costo del lavoro.

Affinché il rispetto dei tetti salariali,
dopo l'accoglimento dei parametri gover-
nativi da parte delle grandi organizzazio-
ni sindacali, non chiuda gli spazi riserva-
bili alla autonoma contrattazione delle
parti sociali ~ autonoma contrattazione
che il potere pubblico non ha mai tenta-
to di violare ~, è necessario uno sforzo
comune per guadagnare produttività at-
traverso maggiori investimenti e raziona-
lizzazione organizzativa. Non solo: ma oc-
corre portare il confronto fra le parti so-
ciali a soluzioni ragionevoli e meditate,
che si collochino nel quadro globale delle
compatibilità.

Sempre per favorire l'accordo fra le
parti sociali, oltre il completamento della
manovra di neutralizzazione del fiscal
drag nella seconda metà del 1982, il Go-
verno intende procedere nel 1983 ad una
revisione della curva delle aliquote IRPEF.

Il Governo si propone di svolgere un
ruolo attivo nel creare le condizioni per
l'avvio di una trattativa sul rinnovo dei
contratti che sia contestuale al negoziato
sul costo del lavoro, ivi compresa la sca-
la mobile, sia pure su tavoli separati e
nel rispetto del libero confronto fra le
parti entro la loro sfera: secondo lo spi-
rito e la lettera del «protocollo» del 28
giugno 1981. E sempre nella coscienza, ben
chiara nel Governo, della necessaria fun-
zione di rappresentanza degli interessi ge-
nerali che compete costituzionalmente ai
sindacati dei lavoratori e degli imprendi-
tori.

Il problema della scala mobile non
può lasciare indifferente il Governo, né
mai lo ha lasciato indifferente. Siamo in-
teressati come Governo ad una soluzione,
sia pure raggiunta nel costante rispetto
dell'autonomia negoziale delle parti, sotto
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quattro titoli. Come responsabile dell'eco-
nomia nazionale. Come datore di lavoro,
i! più grande datore di lavoro esistente,
nell'ampio settore del pubblico impiego.
Come mediatore di controversie quando
venga richiesto dalle parti. Come eroga-
tore delle prestazioni di sicurezza sociale,
tutte indicizzate in vario modo.

Sempre senza interferire nelle sfere che
non gli competono, l'esecutivo non man-
cherà ~ se le circostanze lo consigliano ~

di formulare criteri generali cui le parti
potranno attenersi. Emergono al riguardo
tre esigenze. Primo: evitare che con la
indicizzazione si compromettano i risultati
della lotta all'inflazione, una lotta in cui
le forze del lavoro sono impegnate stre- I

nuamente da almeno quattordici mesi. Se-
condo: lasciare ragionevoli ambiti alla
contrattazione in vista di una maggiore
considerazione della professionalità, terreno
sul quale in ogni caso il Governo ribadi-
sce la propria ferma intenzione di solleci-
tare l'approvazione delle modifiche del-
l'articolo 2095 del codice civile, relativo al
riconoscimento giuridico dei quadri inter-
medi. Terzo: restituire allo Stato piena
sovranità fiscale.

Per parte sua, come datore di lavoro,
per le diverse categorie del pubblico im-
piego, lo Stato si impegna a portare avan-
ti con la necessaria franchezza e coerenza
le trattative già in corso in modo che esse
divengano punto di riferimento anche per
i settori privati.

In tal senso obiettivo immediato del-
l'Esecutivo è la conclusione della contratta-
tazione nel pubblico impiego per il trien-
nio 1982-1984, sulle basi degli orientamenti
e dei parametri indicati nei protocolli del
15 e 18 dicembre 1981 tra Governo e sin~
dacati e nel documento siglato il 22 apri-
le 1982 con le organizzazioni sindacali, do-
cumento che definisce per la prima volta
una precisa «cornice finanziaria ».

L'aumento dei trattamenti economici di
attività e di quiescenza dei dipendenti e
dei pensionati dello Stato, assunti a qual-
siasi titolo, compresi i miglioramenti rela-
tivi al rinnovo dei contratti, non dovrà
superare negli anni 1982, 1983 e 1984, ri-

spettivamente il tasso del 16, 13 e 10
per cento.

La spesa del personale in attività di
servizio da assoggettarsi ai limiti predetti
è costituita, per ciascun comparto del pub-
blico impiego, dallo stipendio, dalla inden-
nità integrativa speciale e dalla tredicesi-
ma mensilità, con esclusione di ogni altro
emolumento a qualsiasi titolo dovuto.

Per quanto riguarda il mercato del la-
voro dobbiamo affrontare una serie di
problemi relativi a strozzature, disfunzio-
ni e anacronismi dei meccanismi di fun-
zionamento: problemi la cui persistenza
non manca di esercitare influssi negativi
sui livelli occupazionali e sullo svolgimen-
to fisiologico dei processi di mobilità.

A tale proposito il Governo, oltre a
sollecitare l'approvazione definitiva del di-
segno di legge concernente la disciplina
legislativa di tali materie, attualmente in
discussione al Senato, potrà, previa con-
sultazione delle forze sociali, considerare
l'opportunità di anticiparne con decreto-
legge la parte relativa alla mobilità e alla
cassa integrazione.

Accanto a tali iniziative, ne saranno
assunte altre volte a definire misure di
sostegno dell'occupazione in alcune aree
meridionali, da attuare anche mediante
la sperimentazione di strumenti di inter-
vento pubblico tali da operare nel rigo-
roso rispetto delle compatibilità finanzia-
rie. È nostra intenzione sollecitare la di-
scussione di alcuni provvedimenti già ap-
prontati, come quello sul lavoro a tempo
parziale, ovvero lo studio e la predispo-
sizione di altre modifiche della legislazio-
ne sui rapporti di lavoro.

Sotto questo profilo, e con la coscien-
za di tutti noi acutissima della ~ravità
del problema, dovranno essere studiati e
attuati gli strumenti atti a creare le con-
dizioni di un graduale riassorbimento
della disoccupazione giovanile, che è spes-
so anche disoccupazione intellettuale, evi-
tando di ricadere nelle illusioni smentite
da esperienze recenti.

Si dovrà quindi agire sui terreni con~
creti della formazione professionale, ade-
guandola al mutare delle esigenze cultu-
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rali, tecniche e produttive, e delle oppor-
tunità offerte da settori come l'artigiana-
to, attraverso la revisione della normativa
sull'apprendistato, o la cooperazione, in-
tesa come forma di produzione associata
che stimoli l'imprenditorialità e la respon-
sabilizzazione nel lavoro dei giovani stessi.

Viviamo in un' epoca di profonde tra-
sformazioni, di rapide, talvolta impreve-
dibili e insondabili, evoluzioni degli sce-
nari internazionali. L'era delle grandi cer-
tezze, delle sicure garanzie è conclusa.
Il vecchio ordine mondiale, fondato su
saldi equilibri geo-politici, costituisce ap-
pena un ricordo del passato. Ma il nuo-
vo ordine stenta ad apparire: ne intra-
vediamo soltanto i contorni, fra tensioni
e inquietudini crescenti che impongono a
tutti noi, cittadini del mondo industria-
lizzato, più chiare responsabilità, più deci-
se iniziative.

Ecco perché siamo coscienti che la
situazione dei rapporti internazionali ci
impone una duplice responsabilità.

Primo: si tratta di garantire tutte le
condizioni in vista di assicurare la sicu-
rezza delle nostre nazioni. Per noi e per
le nuove generazioni. Raggiungeremo tale
obiettivo solo se sapremo rinsaldare e raf-
forzare i vincoli di amicizia e di auten-
tica partnership fra il nostro paese e le
nazioni alleate: cioè le nazioni dell'Occi-
dente democratico, cui ci legano una sto-
ria e una cultura comuni. Solo una più
salda coesione potrà darci la forza di
riprendere con rinnovata convinzione il
dialogo Est-Ovest, in nome di quei prin-
cìpi di distensione che non hanno reale
alternativa, se si vogliono preservare le
prospettive di pace nel mondo.

Secondo: sentiamo il dovere di affi-
dare la sicurezza non solo all' equilibrio fra
Est e Ovest, ma anche aHo sviluppo tenace
e costante di una politica che punti a fa-
vorire lo sviluppo nelle aree del Terzo
mondo, fino a ieri marginali ed oggi al
centro di pericolosi conflitti e di forti
spinte destabilizzanti: conflitti, che sfug-
gono in parte alla capacità di controllo
e di vigilanza deUe grandi potenze, accen-
dendo sempre nuovi e pericolosi focolai
di rischio.

~ lecito porsi un interrogativo di
fondo: dispone la comunità internazionale
delle necessarie capacità di controllo, in
vista di prevenire, per quanto possibile,
e di limitare le cause di conflitto?

L'I talia ha offerto e intende continuare
ad offrire il proprio contributo ad una po-
litica di pace e di stabilizzazione. Una po-
litica che nella ricerca di un più saldo
equilibrio all'interno dell'alleanza occiden-
tale, sappia porsi come sicuro punto di
rifeI1imento nelle relazioni internazionali.

Per tale obiettivo abbiamo operato e
continueremo ad operare, in una linea di
continuità con le grandi direttrici della
nostra politica estera. Ma senza mai di-
menticare gli elementi di novità che emer-
gono dalla scena internazionale, dove i
problemi dello sviluppo si intrecciano sem-
pre di più con quelli della sicurezza, fino
a condizionarli.

Si tratta di un'iniziativa che il Gover-
no italiano ha sviluppato, nell'arco di ol-
tre un anno, nei grandi vertici di Ottawa
e di Versailles, non meno che in occasio-
ne del vertice atlantico di Bonn e dei
Consigli europei.

Voglio soffermarmi sull'ultimo appun-
tamento dei paesi più industrializzati,
quello di Versailles. Appariva già chiaro
~ eravamo ai primi di giugno ~ il rischio
di un deterioramento dei rapporti fra
Europa e Stati Uniti sul nodo dei rap-
porti commerciali con i paesi dell'Est, pri-
mo tra tutti l'Unione Sovietica, e in par-
ticolare sul problema dei crediti agevolati
a tali paesi.

Ebbene, proprio a Versailles, l'Italia ha
offerto un contributo peculiare e determi-
nante in vista di evitare più gravi riper-
cussioni della fase di tensione che si apri-
va nei rapporti tra le due sponde del-
l'Atlantico.

Un punto è certo. Ci opporremo con
fermezza alla logica della guerra commer-
ciale, che non avrebbe vincitori ma solo
vinti.

Ci proponiamo, invece, per quanto ri-
guarda i rapporti commerciali con l'Unio-

I

ne Sovietica, di sviluppare il coordinamen-
to con i partners comunitari secondo la
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linea emersa a Versailles, e ribadita nei
successivi incontri in sede CEE.

Ecco perché all'ultimo Consiglio euro-
peo di Bruxelles convenimmo che «il
mantenimento del sistema aperto del
commercio mondiale può essere seriamen-
te compromesso da decisioni unilaterali e
retroattive sul commercio internazionale,
da tentativi di esercitare una competenza
giuridica extraterritoriale e da misure tali
da impedire l'adempimento dei contratti
commerciali stipulati. E proprio nei gior-
ni scorsi la Comunità si è rivolta formal-
mente al governo americano per prospet~
tare gli effetti negativi delle misure recen~
temente adottate e per sollecitare soluzio~
ni comuni a questi problemi ».

La regola deve essere quella di una
reale ed efficace consultazione tra le due
sponde dell'Atlantico, nel quadro di un
più stretto coordinamento, di una profon~
da armonizzazione degli interessi di cia~
scuno non meno che dei benefici e dei
sacrifici inerenti all'esercizio solidale e
alla responsabilità collettiva che incombe
sui paesi alleati.

Una questione che presenta aspetti di
interesse nazionale e al tempo stesso di
rilevanza esterna riguarda gli approvvigio~
namenti di gas naturale, al quale il pia~
no energetico nazionale assegna un ruolo
di crescente rilievo nel quadro dell'obiet-
tivo della diversificazione, sia delle fonti
di energia sia della loro provenienza geo~
politica.

Uno dei princìpi di base recepiti nel
piano pastula l'esigenza di preordinare e
realizzare una pluralità di contratti, come
unico, concreto rimedio per ridurre il
rischio globale insito nella dipendenza
energetica. Di qui, e nel precipuo scopo
di precostituire le premesse per assicu-
rare la continuità e la sicurezza ai nostri
rifornimenti energetici, la ricerca di solu-
zioni soddisfacenti alle trattative in corso.

n Governo auspica, ~quindi, una solle-
cita conclusione del negoziato per le for~
niture all'Italia di gas algerino sulla base
del reciproco vantaggio e tenuto conto
sia delle obiettive condizioni di mercato

sia dell'economicità complessiva della ope-
razione, che consentirebbe di avviare lo
esercizio del gas dotto da tempo ultimato.

Per quanto riguarda l'acquisto di ul-
teriore gas sovietico, occorrerà un'attenta
e completa verifica, che il Governo conta
di ultimare entro le prossime settimane. Ta-
le verifica dovrà accertare la rispondenza
del relativo contratto ai princìpi fondamen-
tali del piano energetico nazionale, in par-
ticolare circa la continuità e la sicurezza
dei rifornimenti.

Con eguale attenzione e completezza,
il Governo procederà alla verifica di tutti
gli elementi per una decisione articolata
in merito a taluni aspetti connessi con la
programmata partecipazione di imprese
italiane alla realizzazione del gasdotto si-
beriano. In particolare, il tema dei cre~
diti agevolati sarà affrontato in confor-
mità con la intesa raggiunta al vertice di
Versailles, che, come noto, ha sancito l'im~
pegno di prudenza commerciale estesa an-
che ai crediti. Vorrei ricordare il testo
letterale dell'intesa di Versailles: «Abbia-
mo convenuto di trattare con cautela le
relazioni finanziarie con l'URSS e con gli
altri paesi dell'Europa orientale, in modo
tale da assicurare che esse siano condot-
te su una solida base economica, inclusa
la necessità di una cautela commerciale
volta a limitare anche i crediti all'espor-
tazione ». E la formula fu proposta da
Mitterrand, cioè non certo da un uomo
di destra. Io aggiunsi solo «anche ». Fu-
rono gli Stati Uniti a combatterla: Mit-
terrand propose la formula e 1'Italia lo
sostenne. Tale impegno si è successivamente
concretato nella decisione, adottata in sede
OCSE, di includere l'URSS nella catego-
ria delle nazioni per le quali sono pre-
viste le condizioni creditizie più onerose
e i tassi di interesse più elevati.

È stato convenuto, di concerto con i
partners comunitari e gli altri paesi mem-
bri dell'OCSE, anche alla luce delle attua-

- -
li gravi difficoltà occupazionali ne~ nostri
paesi, di mantenere per i contratti già
giuridicamente perfezionati e quindi ope-
ranti le condizioni prevalenti all'epoca del
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perfezionamento dei contratti stessi. Per
tutti gli altri contratti dovranno invece
essere rigorosamente applicate le nuove
condizioni.

Un'opera difficile ci attende, necessa-
riamente destinata ad investire diversi set-
tori di collaborazione, in primo luogo
quello economico e commerciale, non me-
no che il quadro globale dei rapporti fra
Europa e Stati Uniti.

Una più stretta solidarietà fra Europa
e Stati Uniti non è solo nel nostro comu-
ne interesse ma è anche un fattore fon-
damentale per il rafforzamento della sta-
bilità e della pace internazionale.

Il Governo continuerà a tener fede agli
impegni assunti dal nostro paese con la
adesione alla duplice decisione presa in
sede NATO nel dicembre 1979 relativa alle
forze nucleari di teatro e ai relativi adem-
pimenti, se i negoziati con la controparte
non condurranno a concreti risultati in
tempi brevi.

Con lo stesso vigore ed in maniera
coerente continueremo a favorire e ad
accelerare il negoziato sul controllo e la
riduzione degli armamenti in generale e
delle forze nucleari intermedie in parti-
colare, con l'obiettivo finale di raggiunge-
re quell'« opzione zero» su cui si fonda-
no le speranze di pace dei popoli europei.

Tale politica delinea con chiarezza lo
sviluppo di un'Europa come soggetto po-
litico attivo, al di là di un'immagine pre-
valentemente mercantile, un'Europa in
grado di svolgere nel mondo un ruolo
essenziale e insostituibile di stabilità e
di progresso.

I venticinque anni che ci separano
daLla firma del Trattato di Roma hanno
appannato o attenuato qualche speranza.
Non a caso l'idea di Europa si misura
quotidianamente con difficoltà enormi. I
tempi dell'integrazione economica non
sono né rapidi né facili. Le prospettive
del rafforzamento politico-istituzionale pre- I

sentano aspetti complessi, contraddittori,
divaricanti.

Ma noi siamo convinti che non ci sarà
tramonto dell'idea di Europa finché saran-
no tenuti fermi i principi di ragione, di
libertà e di tolleranza.

Tuttavia continuiamo a ritenere che sia
necessario non smarrire il senso della es-
senziale contestualità fra le iniziative vol-
te al rafforzamento politico e quelle di-
rette alla integrazione economica.

Dobbiamo inoltre mantenere l'opportu-
na iniziativa di stimolo volta all'attuazio-
ne di quelle riforme che rafforzino la Co-
munità in funzione delle nuove esigenze,
senza trascurare la ristrutturazione delle
politiche comuni anche in vista dell'allar-
gamento alla Spagna e al Portogallo.

Ecco perché la nostra azione deve com-
prendere un più forte impegno a favorire
il migliore funzionamento delle istituzio-
ni, nell'assoluto e convinto rispetto delle
prerogative riconosciute dai trattati al
Parlamento democraticamente eletto e del-
la sua legittima e giustificata aspirazione
ad esercitare sulle attività comunitarie
una influenza maggiore che nel passato.

Europa soggetto politico attivo, dun-
que. Premessa di quel rilancio del pro-
cesso di distensione nella sicurezza che
presuppone il rispetto da parte di tutti
dei fondamentali diritti umani riassunti
nell'atto finale di Helsinki cui l'Italia si
è sempre mantenuta fedele: all'Est come
all'Ovest.

Ecco perché rimane ferma la nostra
condanna dei comportamenti inaccettabili
di cui si è resa responsabile l'Unione So-
vietica in Afghanistan come in Polonia.

Siamo seriamente preoccupati delle no-
tizie che proprio in queste ore giungono
dalla Polonia: le nuove gravi tensioni che
si registrano nel paese e che lasciano
drammaticamente intravedere l'adozione
di nuove e più dure misure repressive da
parte del regime militare al potere, con-
fermano la validità della strategia globale
dell'Occidente nei confronti di quella na-
zione. Né questa può cambiare finché il
governo militare non darà prova di una
effettiva volontà, di cui non vediamo i
segni, di ripristinare un dialogo autentico
con la Chiesa e Solidarnosc.

Su un punto non nutriamo alcun dub-
bio. Il ruolo di pace e di stabilizzazione
che 1'Italia si è assegnata dovrà svolgersi
soprattutto nell'area del Mediterraneo, una
delle più «calde» dell'equilibrio mondia-
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le. Si tratta, in primo luogo, di favorire
la composizione di quelle controversie che
più da vicino interessano il nostro paese.
Penso al Medio Oriente, una regione tra-
vagliata da lacerazioni che affondano le
radici nella storia, e penso in particolar
modo all'amica nazione libanese, sconvol.
ta negli ultimi mesi dalla sanguinosa inva-
sione israeliana.

Il Governo continuerà a fare quanto è I
in suo potere per contribuire ad aiutare
la popolazione civile libanese con !'invio
di aiuti umanitari e alimentari e con la
partecipazione ai programmi di ricostru-
zione del paese.

Il Governo inoltre si adopererà perchè,
ultimata l'operazione di sgombero dei fed-
dayn da Beirut, si avvii il ritiro totale di
tutte le forze straniere dal Libano, nel ri-
spetto della decisione del Consiglio di si-
curezza, e il governo libanese possa rista-
bilire la completa sovranità su tutto il
territorio nazionale.

La recente decisione italiana di parte-
cipare con un contingente militare alla
forza multinazionale di interposizione e di
pace per Beirut costituisce il segno tangi-
bile del costante impegno a favore della
linea del dialogo e del negoziato, la sola
che può condurre alla creazione di un
clima di maggiore fiducia tra arabi e
israeliani.

Allo stesso modo, in conformità con i
voti espressi dal Parlamento italiano, il
Governo assumerà, anche di concerto con
gli altri paesi della Comunità europea,
ogni opportuna iniziativa per rendere pos-
sibile una soluzione negoziale e pacifica
della crisi mediorientale. Un negoziato
che conduca al riconoscimento del diritto
di Israele alla propria esistenza entro con-
fini sicuri e garantiti, nel rispetto delle
risoluzioni delle Nazioni Unite e che, in
linea con il documento recentemente con-
cordato in sede di Comunità europea e
nella prospettiva del riconoscimento uffi-
ciale italiano dell'OLP in rappresentanza
del popolo palestinese, favorisca il reci-
proco, inequivoco e simultaneo riconosci-
mento fra OLP e Stato di Israele.

Nella nostra azione volta a favorire

condizioni di pace e di sicurezza nel mon-
do non trascuriamo di perseguire una po-
litica di buoni rapporti con i paesi di ogni
area geografica, anche quelle più lontane.
Penso, ad esempio, all'interesse che susci-
ta in noi una nazione di antichissima ci-
viltà come la Repubblica popolare di Cina
ed al ruolo che essa è chiamata a svolgere
negli equilibri mondiali.

Ma naturalmente assumono un ancor
maggior riUevo gli sviluppi politici in zone
a noi ancora più vicine. Ogni attenzione
continuerà ad essere dedicata dal Governo
all'approfondimento dei rapporti politici ed
economici con i paesi confinanti, la Jugo-
slavia, la Svizzera e l'Austria.

Nell'area del Mediterraneo il Governo
intende continuare ad adoperarsi in vista
di rimuovere ogni ostacolo ad un più sta-
bile assetto nella regione e moltiplicare i
rapporti di collaborazione fra i numerosi
paesi che si affacciano in questo mare, a
cominciare dal chiarimento già avviato dei
rapporti con la Libia.

Con analogo impegno intensificheremo
i già buoni rapporti con gli altri paesi ri-
vieraschi del Mediterraneo, fra cui la Tu-
nisia, l'Algeria, il Marocco e l'Egitto, svi-
luppando ulteriormente la collaborazione
in tutti i settori.

Continueremo a svolgere la nostra co-
stante attenzione ai paesi africani ed in
particolare al Corno d'Africa, nell'obiettivo
di favorire soluzioni negoziali e pacifiche,
ispirate ai princìpi della Carta delle Nazio-
ni Unite, senza mai dimenticare i nostri
impegni con la Somalia.

Per quanto riguarda la lotta contro la
fame nel mondo il Governo italiano riba.-

I disce gli impegni precisi che ha assunto
nel luglio 1981; continuare il suo sforzo nono-
stante le accresciute difficoltà della finan-
za pubblica; ricercare tutti gli strumenti,
legislativi ed amministrativi, volti a favori-
re l'utilizzazione effettiva delle risorse che
il Governo ha coerentemente stanziato e
che risultano indicate nei bilanci dello
Stato.

Sul piano dei principi, riteniamo che
la società internazionale debba operare
perché si affermi una reale solidarietà fra



Senato della Repubblica ~ 25346 ~

487a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

VIII Legislatura

30 AGOSTO 1982

le nazioni e siamo convinti che non si pos-
sa mai edificare tale reale solidarietà, se
al tempo stesso non si favorirà l'emergere
di un nuovo ordine economico.

Tale linea politica è rivolta principal-
mente ai paesi più poveri del continente
asiatico, all'Africa a sud del Sahara con
particolare riguardo ai paesi del Sahel,
dove più drammatica è la sotto alimenta-
zione, ed all'America Latina dove la Comu-
nità europea intende rilanciare, su inizia-
tiva italiana, una nuova strategia di coope-
razione.

Un nuovo e più positivo indirizzo si è
concretato con la nuova proposta di leg-
ge recentemente approvata dalla Commis-
sione affari esteri della Camera dei de-
putati. Le somme indicate dal governo per
il finanziamento delle iniziative specifiche
previste dalla proposta di legge, equivalen-
ti per i primi due anni a 800 miliardi
di lire, intendevano affiancarsi ad una pro-
spettiva di tributi locali rimessi all'autono-
mia dei comuni, non meno che ad un com-
plesso di apporti della società civile, espli-
citamente previsti nello stesso testo legisla-
tivo.

I! Governo considera il fenomeno del-
la fame nel mondo il punto più dram-
matico della spirale perversa del sottosvi-
luppo. Ecco perché continua ad affrontar-
lo come obiettivo di importanza centrale
della propria politica di cooperazione allo
sviluppo.

L'azione governativa è impostata su tre
direttrici principali: l'elaborazione di una
politica degli interventi volta a individua-
re obiettivi prioritari, scongiurando ogni
frammentarismo; una più consistente mo-
bilitazione delle risorse, sia a livello na-
zionale sia attraverso una più ampia coo-
perazione internazionale, da destinare a
tali concreti obiettivi. Ed è per questo
che ha accolto positivamente, nel loro va-
lore altamente umanitario, gli appelli dei
premi Nobel, dei sindaci italiani, di tutte
le forze politiche nazionali. Per il con-
seguimento di questi obiettivi e coerente-
mente con !'iniziativa assunta al vertice
di Ottawa, il Governo si è fatto promoto-
re della conferenza internazionale che

avrà luogo in autunno a Roma e che
dovrà costituire l'occasione propizia per
un più coordinato e incisivo intervento in-
ternazionale; un adeguamento degli stru-
menti e uno snellimento delle procedure
interne, nell'ambito della struttura decisio-
nale del dipartimento per la cooperazio-
ne allo sviluppo degli affari esteri, per-
ché gli impegni si traducano in concrete
e puntuali erogazioni di risorse, il che
richiede un grosso sforzo sul piano della
operatività, capace di correggere lacune e
inadempienze più volte riconosciute.

Come linea programmatica, il Governo
conferma l'obiettivo di destinare lo 0,7
per cento del prodotto nazionale lordo al-
l'aiuto pubblico allo sviluppo, così da as-
solvere agli impegni assunti in sede ONU e
in particolare alle risoluzioni che hanno
fissato la strategia dell'ONU per il terzo
decennio di sviluppo.

I! Governo si impegna inoltre, compa-
tibilmente con le condizioni economiche
generali del paese, ad anticipare il rag-
giungimento di tale traguardo, già fissato
per il 1990, alla metà degli anni '80.

Onorevole Presidente, onorevoli colle-
ghi, la trama del discorso con il quale il
Governo si presenta davanti a voi è tes-
suta dei temi fondamentali della economia
e delle istituzioni. Fatti amministrativi e
di governo ben importanti ed altri sono
stati messi in penombra, com'è naturale
che sia quando fortemente innovativa è
la tesi principale da illustrare.

Ma quei fatti, per i quali i ministri
all'opera hanno predisposto impegnate re-
lazioni di sintesi, non sono certo trascu-
rati: di essi si nutrirà la vita quotidiana
del Governo, nel fecondo rapporto con
le Commissioni parlamentari, veri labo-
ratori di politica legislativa e amministra-
tiva nel nostro Stato.

Al di là dei fondamentali consensi sui
processi decisionali dello Stato e degli al-
tri fatti amministrativi, il Governo avver-
te la necessità di delineare un orizzonte
di valori entro cui iscrivere la propria
azione.

Essi sono i valori della cultura da ri-
consegnare ai giovani in una scuola mo-
derna e giustamente severa, radice salda
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di professionalità, interessata a capire
quel che succede nel mondo e nella sto-
ria Ce non a caso dalla scuola elementare
allo sviluppo dell'università, passando per
la riforma della secondaria superiore, è
in atto un coordinato processo di revi-
sione legislativa). Né penso solo alla scuo-
la, penso anche ai beni culturali, alle
istituzioni culturali capaci di trascinare
l'anima dei giovani verso ideali di vita e
modelli di condotta collettiva, che li sot-
traggano al solipsismo ondivago delle
mode senza senso e senza sfondo, all' au-
todistruzione per droga e per disperazione.

Essi sono i valori morali, commisu-
rati a quella emergenza morale che non
è certo terminata con lo scioglimento del-
la loggia P2. Prima ancora che con la
lotta giudiziaria ai grandi truffatori finan-
ziari, ai concussori, ai profittatori, agli
evasori, quei valori, inseparabili da ogni
retto ordinamento democratico, si difen-
dono con un sistema di interventi norma-
tivi capaci di dare trasparenza alle isti-
tuzioni finanziarie, al maneggio del pub-
blico denaro, alle situazioni fiscali ed an-
che con una concezione che premi il me-
rito nel lavoro, in ogni campo, e che ro-
vesci la tendenza, così rovinosamente so-
stenuta da talune forze per fortuna non
prevalenti nel mondo sindacale e del la-
voro, per l'appiattimento e per la mera
progressione dell' anzianità.

La posta in gioco non è solo la tra-
sparenza della vita pubblica, né solo una
nuova base del costume politico e ammi-
nistrativo, che pure noi vorremmo incon-
taminato. La posta in gioco è l'autonomia
stessa della vita pubblica, il ristabilimen-
to pieno della sovranità finanziaria, eco-
nomica, fiscale dello Stato. Quanto è ve-
nuto e sta venendo in luce nella vicenda
che ha condotto al dissesto nel Banco
Ambrosiano rappresenta una lezione che
la democrazia non può ignorare oggi, né
dimenticare domani. Non c'è sovranità sta-
tale là dove possono svilupparsi forme dif-
fuse di violenza privata. È beffardamente
smentita la sovranità popolare là dove si an-
nidano occulte e degradanti concentrazioni
di potere.

Essi sono i valori patriottici: quelli
difesi dalla schiacciante maggioranza dei
cittadini con il loro lavoro e quelli difesi
dalle Forze armate, dal nostro esercito di
popolo in un ruolo di pace in Italia e
all'estero, nell'interesse della nazione ita-
liana e nel quadro del suo sistema di
aileanze, ruolo che ideologie qualunquiste
e prive di vera cultura politica possono
sottovalutare.

Quelle forze armate oggetto da mesi
di attacchi terroristici sanguinosi e speci-
fici, la cui gravità potrà essere solo neu-
tralizzata dalla risposta ferma che lo Sta-
to saprà e dovrà dare, una volta indivi-
duate le norme da correggere, le regole
da integrare, i comportamenti da ade-
guare; forze armate che oggi perciò si
pongono, istituzione fra le altre istitu-
zioni democratiche, come segno esemplare
di tutti i principi che ci richiamano al
monito antico sulla salute della Repub-
blica come suprema legge.

Essi sono infine e soprattutto i valori
della democrazia da difendere senza col-
pevoli indulgenze, sia quando si tratti di
garantire la sfera istituzionale di respon-
sabilità decisionali, sia quando si tratti
di salvare tutti insieme lo Stato e le leggi
contro la prepotenza criminale di bande
terroristiche e di delinquenze organizzate,
contro le quali la lotta non potrà mai
avere sosta e dovrà sempre sopravanzare
le tecniche dei delitti.

Nessuno potrà negare che il Governo
precedente abbia affrontato con determi-
nazione, e senza complessi, l'emergenza
terroristica. Dei successi che è stato dato co-
gliere, dei progressi che è stato possibile
registrare, dobbiamo essere riconoscenti al-
lo sforzo di collaborazione di molti, nella
società e nelle istituzioni. Ma fra tutti i
servitori dello Stato, fra quei « servi del-
lo Stato» al novero dei quali ci onoria-
mo di appartenere, l'elogio più alto e
commosso va oggi alle forze dell'ordine,
pubblica sicurezza, carabinieri, guardia di
finanza, agenti di custodia, che hanno pa-
gato così elevato e amaro tributo di san-
gue alla lotta contro l'eversione terrori-
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sta e la criminalità organizzata e che
ogni giorno, silenziosamente, espongono
la loro vita per la sicurezza della Repub~
blica.

Nessuno indulge a impossibili ottimi~
smi; né mai lo facemmo, neanche nei
giorni della liberazione del generale Do-
zier. C'è il vecchio terrorismo del partito
armato da distruggere, non dandogli tre-
gua pur dopo i successi ottenuti; c'è un
nuovo terrorismo che scaturisce dall'in~
treccio sempre più stretto con la mafia e
la camorra e che si innesta, con effetti de~
stabilizzanti, sulla crisi acuta di intere
regioni del Mezzogiorno, che sembra con~
fondersi con la crisi stessa di talune strut~
ture sociali.

La tecnica delle brigate rosse si me-
scola con le vendette e le rese dei conti
delle organizzazioni delinquenziali in un
crescendo che minaccia le basi della no~
stra convivenza sociale e che esige una
azione globale, capace di recidere i vincoli
fra tali gruppi e i centri di sostegno o di
omertà, dovunque dissimulati.

Il nuovo Governo continuerà l'opera
del precedente dando mezzi, fiducia e so-
stegno alle forze dell' ordine non meno
che ai rinnovati servizi di sicurezza, con-
tinuando a difenderne la professionalità
e l'onore contro ricorrenti inaccettabili
speculazioni.

Il Governo perseguirà nuove tecniche
di coordinamento contro il crimine orga-
nizzato, superando ogni residua strettoia
burocratica nella consapevolezza che ogni
chiusura di competenze in questa lotta è
un aiuto alla generalizzazione dell'organiz-
zazione delittuosa. Il Governo ha presen-
te, nella sua centralità, il problema delle
carceri e non sottovaluta la persistente
pericolosità del vecchio disegno terroristi-
co, del connubio fra delinquenza politica e
delinquenza comune, che passa per ingo-
vernabilità degli istituti di pena. Lavoria.

mo sui tempi lunghi della razionalizzazio-
ne delle strutture, ma reagiamo, con la
durezza consentita dalla legge senza esita-
zioni, ad ogni tentativo di eversione dello
ordine carcerario.

Noi vediamo oggi più chiaro che mai
il concatenamento fra le varie emergenze,
per fronteggiare le quali abbiamo posto
mano ad un programma di rinsaldamen-
to degli apparati statali e di più serrata

.efficienza dell'ordinamento istituzionale.
Gli strumenti del governare, del legiferare
e del controllare devono essere condotti
ad una nuova e più alta soglia, se voglia-
mo sperare di fronteggiare vittoriosamen-
te i pericoli del presente, e di dominare
con autorità democratica i complessi fe~
nomeni dell'indecifrabile futuro. Un futu~
ro che è già in qualche modo parte della
storia attuale, ma del quale riusciamo so-
lo imperfettamente a scorgere i segnali.

Ci sforzeremo quindi, nella fedeltà alla
Costituzione, nel culto della democrazia
come ragione, di cogliere tutti i segni del
nuovo che avanza, in mezzo a ondate li-
macciose e a fermenti contraddittori. Non
ci faremo intimidire dai vecchi e nuovi
terroristi, dai superstiti delle brigate ros-
se o dai nuovi adepti della mafia e della
camorra.

Cercheremo di fare fino in fondo e
semplicemente, nel difficile governo che ci
attende, il nostro dovere. Memori delle
parole con cui in quest'aula il 16 marzo
1978, a poche ore dal rapimento di Aldo
Moro e dell'assassinio della sua scorta,
Ugo La Malfa chiese a questa Assemblea
di assicurare, con le leggi e con adegua-
te iniziative di governo, la protezione cui
la nazione ha diritto.

"Facciamo il nostro dovere ~ fu detto
allora e noi ripetiamo oggi ~ con fermez-
za e con determinazione".

Se il Parlamento vorrà onorarci con la
sua fiducia ».


