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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 





INISTERJ DEGLI AFFARI ESTERI «1NISTE8-J DEGLI AFFARI ESTERI 

CAPITOLO ATTO CAPITOLO ATTO 

1001 REGIO DECRETO N . E27 DEL 1924 
ÙECR.LEGISl .CAFC FRCV.ST. N . 263 QfcL 1946 
DECRETO PRESID, REPLBBL. N . ÌC79 DEL i.970 
DECRETO PRESIC. REPUBBL. N . 748 D E L A 9 ? 2 
LEGGE N. 364 DEL 1975 
LÉGGE N . 112 DEL 1977 

1002 REGIO DECRETO N. 941 OEL 1926 
DECRETO LUQGOTENEJtZIALE IN. 540 DEL 1945 
DECRETO PRESiD. REPUBBL. N. 286 O C L J.9 ? i 
LEGGE ;M. 836 DEL 1973 
LÉGGE N. 417 DEL 1978 

1003 RÈGIO DECRETO N . E27 DEL 1924 
DECRETO LEGISLATIVO N. 112 DEL 194-6 
DLCR .LEG1SL.CAPQ PROV.ST. N. Zt.ì D t L 1946 
DcCRETO PRESIO. PEPU68L. ÌV.1079 DEi. i 9 7 0 
LcGGE N. 1053 DEL 1471 
DtCRETO LEGGE N . 264 DEL 1974 
LEGGE N. 364 DEL 1975 
L c t J E N . 155 DEL 1976 
LEGGE N. 112 OEL 1977 
LEGGE N. 715 DEL 1978 

100 4 LEGGE Ni, 1053 OEL 19 71 
LEGGE N. 734 DEL 1973 
DECRETO LEGGE N. 2£4 DEL 1974 
CtCRETO PRESID. REPUBBL. N . 422 DEL i.977 
LEGGE iM. 385 DEL 1978 

1003 LEGGE M.1053 DEL 1971 
LcGGE N. 836 DEL 1973 
DtCRETO LEGGE N. 264 DEL 1974 
LEGGE N . 417 DEL 1978 
DtCRETO PRESID. PEPU66L. I». 513 D E L L 9 7 S 

ICOó R E G I ! DECRETO N. 941 DEL 1926 
DECRETO LUOGOTENENZIALE h. 540 DEL 1945 
DcCRETO LEGISLATING N. 8ÓC OEL 194u 
LtGGE N.1053 DEL 197 1 
DcCRETO PRESIO. REPUBBL. IN. 286 DEL A 9 7 1 
0ECRET3 LEGGE N. 244 DEL 1974 

1017 REGIO DECRETO h . £27 DEL 1924 
OECR.LEGISL.CAPQ FRCV.ST. N. 263 D tL 19*6 
DtCRETO PRESID. REPUBBL. N . 767 Oct. t <55 
DcCRETO PRESID. REPUBBL* N . 3 D E L L957 
DECRÉTO PRESIO. REPLBBL. h . 759 DEL 1965 
DECRETO PRESID. RfPUBBL. N.1G79 D E L i 9 7 0 
LcGGE M.1053 DEL 1971 
DcCRETO PRESID. REPUBBL. N. 748 DEL 1972 
LEGGE N. 734 DEL 1973 
DECRETO LEGGE N. 264 DEL 1974 
LEGGE N . 364 DEL 1975 
LcGGE N. 155 DEL 1976 
LEGGE N . 112 DEL 1977 
LEGGE N . 715 DEL 1978 

1019 LEGGE N. 1053 DEL 1971 
DECRETO LEGGE N . 264 DEL 1974 
DcCRETO PRESIO. PEPUBBL. N . 422 DEi. 1977 
LEGGE N. 385 DEL 1978 

1C21 LEGGE N.1053 CEL 1971 
LEGGE N. 836 OEL 1973 
DECRETO LEGGE N. 264 OEL 1974 
LEGGE N. 417 DEL 1978 
DtCRETO PRESIO. REPLBBL. IS. 513 D E L i * 7 8 

1022 REGIO DECRETO N . 941 OEL 1926 

I1C22) 

102; 

1025 

1031 

1091 

1092 

110 2 

1104 

1103 

H O à 

110 7 

no a 
1109 

i l i o 

1111 

1112 

1113 

1114 

1115 

I l l a 

1117 

DECRETO LUOGOTENEhZIALE N. 540 DEL 1*45 
DECRETO LEGISLATIVO N . 86C DEL 1946 
Lc iGE N.1053 OEL 1971 
DcCRETO PRESID. REPLBBL. N. 286 D E L Ì 9 7 1 
DcCRETO LEGGE N. 264 DEL 1974 

LEGGE N.1053 DEL 1971 
LEGGE N . 836 DEL 1973 
DECRETO LEGGE N. 264 DEL 1974 
LEGGE N. 417 DEL 1478 
CECRETO PRESIC. REPUBBL. N . 513 DEL i.978 

LcGGE N.1053 DEL 1971 
DECRETO LÉGGE N. it 4 OEL 1974 
LcGGE N. 613 DEL 1975 
DtCRETO PRESID. REPLBBL. f>. 146 D E L 0.9/5 

REGIO DECRETO LEGGE N.1827 DEL 1935 

DcCRETO PRESIO. REPUBBL. h . 1 0 8 1 OEt. i 9 7 0 
LÉGGE N. 1053 OEL 1971 
CcCRETO FRESIE. REPUBBL. h. 748 D E L i i 7 2 
DECRETO PRESID. REPUBBL. fv ,1092 D E L i 9 7 3 
LEGGE H. 364 DEL 197 5 
LÉCCE N. 177 DEL 1976 

DtCR.LEGISL.CAPC f f - C W S T , N. 207 OtL 194? 
LÉGGE N.1117 DEL 195 5 
DECRETO PRESIO. PEFLEBL. ls.109 2 D E L 1973 

DcCRETO PRESID. REPLB8L. ÌS.1C77 D e i L970 

5 D E L A 956 

ScGIQ DECRETO N. IC58 DEL 1929 
LcGGE N. 966 DEL 1953 
DECRETO PRESID. REPUBBL. N . 
LÉGGE N.1053 DEL 1957 
LÉGGE N .1296 DEL 1957 
LÉGGE N. 417 DEL 1967 
L C G G E N. 836 OEL 1973 

DtCRETO PRESID. REPUBBL. N. 3 D E L Ì 9 S ? 

DECRETO PRESIO. REPUBBL. N. 3 DEL L 9 5 ? 
LÉGGE !i. 1116 DEL 1£.62 

RcGIO DECRETO N.1G58 DEL 1929 

DtCRETO PRESID. PEPLBBL. t--. 18 D E L I 9 Ó 7 

DcCRETO PRESIO. REPUBBL. I\ . 18 DEi. i 9 ò 7 

LcGGE N. 355 CEL 1961 
S c G I J DECRETO h. 146 DEL 1926 
LÉGGE N . 990 CEL 1969 

DECRETO PRESID. REPLBBL. H. 18 D E L é,9bl 

RcGIO DECRETO N . 627 DEL 1924 

DtCRETO PRESIO. PEPUfiBt. h. 18 D E L 4967 

LEGGE N .1290 DEL 1955 

DECRETO PRESID. REPUBBL. H. 18 Dèi . i 967 

DECRETO PRESID. REPUBBL. H. 18 DE*. 1967 

DECRETO PRESID. REPUBBL. h. 18 D E L A9*>7 

DECRETO PRESID. PEPUBBL. N . 18 O E L 1967 

6 
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HINISTEKJ OEGU AFFARI ESTERI MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

CAPITOLO ATTO CAPITOLO. ATTO 

1 1 1 9 

1 1 2 0 

112 2 

1 1 2 3 

1124 

1 1 2 6 

1123 

1 1 2 9 

113 0 

1 1 3 1 

1 1 3 2 

1 1 3 3 

1 1 3 4 

1 1 3 5 

1 1 3 7 

1251 

125 2 

1 3 4 1 

1 5 0 1 

150 2 

150 3 

1 5 0 4 

15J5 

1506 

1 5 0 7 

1508 

1 5 1 0 

1 5 7 1 

LEGGE N. 811 DEL 1947 

LÉGGE N.3054 DEL 1952 

DtCRETO PRESID. REPUBBL. h . 18 D E L 1967 

DECRETO PSESIQ. REPUBBL. N. 18 D E L 1967 

DECRETO PRESID. REPUEBL. h. 18 OEi. 1967 

DcCRETO PRESID. REPLBBL. N. 18 D E L Ì . 9 6 ? 

LÉGGE M. 790 DEL 1975 

DECRETO PRESID. REPLBBL. Iv.1095 O E L 4972 

DcCRETO PRESID. REPUBBL. N. 18 D E L i 9 6 7 

LEGGE N. 775 DEL 1970 

DcCRETO PRESID. REPLBBL. h. 18 DEL 1967 

DcCRETO PRESID. REPUBBL. tv. 18 O E L 1967 

LÉGGE N. 193 DEL 1951 

tv. 407 DE». i 9 7 ó 
LÉGGE N. 706 CEL 1975 
DECRETO PRESID. REPLBBL. 

LÉGGE N . 73 DEL 19/7 

LcGGE N. 322 DEL 1977 

LcGGE N. 249 DEL 1968 

DcCRETO PRESIC. REPUBBL. N . 3 O E L 1957 
DECRETO PRESIO. REPUBBL. tv. 2 5 1 O E L 1979 

CcCRETO PRESID. REPLBBL. IV. 18 D E L i.967 

CECRETQ PRESIO. REPUBBL. N . 18 OEL 1967 
LcGGE M. 569 DEL 197C 

REGIO DECRETO N . 23 DEL 1943 

DECRETO PRESIO. FEPUEBL. I<. 18 D E L 1967 
LÉGGE N .1053 DEL 1971 
CcCRETO LEGGE H. 264 OEL 1974 

RÈGIO OECRETO N. 941 DEL 1926 
DECRETO LUOGOTENENZIALE N . 540 OEL 1945 
OECRETO PRESID. REPLE8L. tv. 18 D E L 1967 
LEGGE NI. 1053 DEL 1971 
CtCRETO PRESID. REPUBBL. tv. 286 O E L 1971 
DECRETO LEGGE N. 264 DEL 1974 

REGIO OECRETO N . 941 DEL 1926 
DECRETO PRESID. REPUBBL. tv. 18 D E L 1967 
LÉGGE N. 1053 DEL 19 71 
CECRETO PRESIC. REPUBBL. N . 286 O E L Ì . 9 7 1 
ÙÉCRETO LEGGE N. 264 DEL 1974 

DECRETO PRESID. REPLBBL. tv. 18 D E L A967 

DECRETO PRESIC. REPUBBL. N . 18 O E L 1967 

DECRETO PRESIO. REPLBBL. f i . 18 D E L A967 

DcCRETO PRESID. REPUBBL. N . 18 D E L i 9 6 7 

OECRETO PRESIC. REPLBBL. h. 18 D E L 1967 

1 5 7 2 

1 5 7 3 

1 5 7 4 

1 5 7 5 

1 5 7 7 

1 5 7 3 

1579 

1 5 8 0 

1 5 8 1 

1532 

1 5 3 3 

1 5 3 4 

1 6 5 1 

165 2 

1635 

2 0 4 1 

2 5 0 1 

2 5 0 2 

2 5 3 3 

2504 

REGIO OECRETO N.1C58 DEL 1929 

DECRETO PRESID. REPUBBL. tv. 18 DEL 1967 

RÈGIO OECRETO N.1C56 DEL 1929 
LÉGGE N . 355 DEL 1961 

REGIO DECRETO N. 746 DEL 1926 
LEGGE N . 990 DEL 1969 

OECRETO PRESIO. REPUBBL. tv. 18 O E L 1967 
OECRETO PRESID. REPLE3L. tv. 286 O E L A 9 ? 1 

CcCRETO PRESID. REPUBBL. N . 

OECRETO PRESID. REPUeBL. tv. 

DECRETO PRESID. REPUBBL. IV. 

OECRETO PRESID. REPUBBL. N. 

DcCRETO PRESID. REPLBBL. tv. 

CECRETO PRESIC. REPUBBL. N . 

OECREIO PRESID. REPLBBL. tv. 

DtCRETO PRESID. REPUBBL. N. 

OECRETO PRESID. FEPUEBL. N . 
DECRETO PRESiD . REPLBBL. tv. 

18 O E L i 9 o 7 

18 D E L 1967 

1 8 O E L 1 9 6 7 

1 8 DE,. 1 9 6 7 

18 D E L 1967 

18 OEL 1 9 6 7 

18 DEL j .967 

18 O E L Ì . 9 6 7 

18 D E L 1 9 6 7 
2 5 1 O E L 1979 

2 5 0 5 

DECRETO PRESIC. REPUBBL. tv. 18 OEL 1967 

OcCRETQ PRESID. REPUBBL. I>, 18 DEL 1.967 

RcGIO OECRETO N. E27 DEL 1924 
DtCR.LEGISL.CAFC FRCV.ST. N. 263 OcL 1946 
DECRETO PRESID. REPLBBL. N. 759 OcL i 9 6 5 
CcCRETO PRESID. REPUBBL. N.1079 O E L 1970 
LÉGGE N.1053 DEL 1971 
LEGGE N . 477 DEL 1973 
DECRETO LEGGE tv. 264 DEL 1974 
LÈGGE N. 112 DEL 1977 
LEGGE N . 701 DEL 1978 

REGIO DECRETO tv. 740 DEL 1940 
LÉGGE tv).1546 OEL 1962 
LÉGGE N.1053 DEL 1971 
DECRETO LEGGE N. 264 OEL 1974 

REGIO DECRETO N. (40 DEL 1940 
DECRETO PRESID. REPUBBL. tv. 215 DEL 1967 
LEGGE N.1053 DEL 1971 
DECRETO PRESID. REPUBBL. N . 286 OEL 1971 
DECRETO LEGGE tv. 264 DEL 1974 

REGIO DECRETO N. 941 DEL 1926 
DECRETO LUGGQTENEfvZIALE N . 540 OEL 1*45 
DtCRETO LEGISLATIVO IV. 86C DEL 194i> 
LEGGE N.1053 CEL 1971 
DECRETO PRESID. REPUBBL. ! \ . 286 DEL 1971 
OECRETO LEGGE N. 264 DEL 1974 

REGIO DECRETO tv. 740 DEL 1940 
LEGGE N. 15-46 OEL 1962 
DtCRETO PRESID. REPUBBL. N . 215 OEL 1 9 O 7 
LEGGE N.1053 OEL 1971 
LEGGE H. 836 DEL 1S73 
DECRETO LEGGE N . 264 DEL 1974 

133 1 3 4 



N I - S T E J U D E G L I A F F A R I E S T E R I X1MSTESJ OÉCLI AFFARI ESTERI 

APITCLG ATTO CAPITOLO ATTO 

25J6 DECRETO PRESID. REPLBBL. 

2507 CcCRETO PRESID. REPUBBL. 

2503 OECRETO PRESIO. REPUBBL. 

250 9 REGIO DECRETO N. 140 DEL 
LcGGE N.1546 D tL 1962 
DECRETO PRESID. REPLBBL. 
LÉGGE N.1053 DEL 1971 
DcCRETO LEGGE tv. 264 DEL 

2510 REGIO OECRETO N. 74C DEL 
LcGGE N.1546 CEL 1962 
DÉCRE10 PRESID. REPUBBL. 
LECGE M.1053 DEL 1971 
DtCRETO LEGGE IV. 264 DEL 

2551 RÈGIO DECRETO N. 14C DEL 
CcCRETO PRESIC. REPUBBL. 

2 Ì 5 2 R c i l O OECRETO N. 740 DEL 
DECRETO PRESID. REPLBBL. 

255 3 REGIO OECRETO |v. 740 DEL 

DECRETO PRESID. REPUBBL. 

2555 DtCRETO PRESIO. REPUBBL. 

2556 DcCRETO PRESID. REPUBBL. 
2557 DcCR .LEGISL.CAPÙ PROV.ST. 

DECRETO PRESIO. REPUBBL. 
DECRETO PRESID. REPUBBL. 

2559 LcGGE N.3054 DEL 1952 

256J LcGGE N. 357 DEL 1966 

2561 DcCRETO PRESID. REPLBBL. 

2562 DECRETO PRESID. REPUBBL. 

2563 DtCRETO LEGGE tv. 9 OEL 
LcGGE IM. 22 OEL 197C 

2564 OtCRETO PRESIO. REPUBBL. 

2565 OtCRETO PRESIO. REPLBBL. 

25òo CcCRETO PRESID. REPUBBL. 

25Ó3 LEGGE N. 34C DEL 1958 

2569 CECRETO PRESID. REPUBBL. 

2570 DtCRETO PRESID. REPUBBL. 

2651 LtGGE N. 249 DEL 1968 

2652 RÈGIO OECRETO N. 740 DEL 

2653 REGIO OECRETO N. 74C DEL 
SECRETO PRESID. REPUBBL. 

2654 LcGGE N. 288 DEL 1955 
LÉGGE N. 87 DEL 1977 

2655 LÉGGE N. 288 DEL 1955 
LÉGGE N. 87 DEL 1977 

tv. 215 

N. 215 

|v. 215 

I94C 

IV. 215 

1974 

194C 

tv 215 

1974 

1940 
tv. 18 

1940 
tv. 18 

1940 
tv. 18 

N. 18 

N. 18 

N. 15 5<j 
tv. 18 
tv. 286 

DEL 

DEL 

DEL 

DEL 

DEL 

OEL 

DEL 

DEL 

DE L 

DEL 

1967 

1967 

1967 

i967 

1967 

i967 

196/ 

i.967 

i9ó7 

1967 

O L L 194 7 
OEL 
DEL 

l9ù7 
1971 

tv. 215 

tv. 215 

1969 

IV. 18 

tv. 18 

IV. 18 

OE L 

DEL 

DEL 
DEI 
OEL 

Ì9C7 

1967 

1967 
i9b? 
1967 

N. 615 D E L 
tv. 215 DEL 

1940 
1940 

1973 
1967 

18 DEL I967 

2656 
2657 

265 3 

2659 

2660 

2661 

266 3 

2é64 

2665 

2666 

266 7 

2663 

266 9 

2670 

267 1 

2 67 3 

267 ó 

2677 

2673 

2680 

2631 

3031 

3032 

3034 

3101 

3102 

3103 

3 104 

310 5 

3136 

310 7 

3103 

3 10 9 

DECRETO PRESID. REPUBBL. N . 18 DEL 1967 

LEGGE N. 154 DEL 1956 
DECRETO PRESID. REPUBBL. N . 1 3 8 4 DEL 1971 

LcGGE N.1595 DEL 1962 

LÉGGE N.15S5 DEL 1962 

L C G G E N . 537 DEL 1975 

LcGGE N. 312 DEL 1969 

OÉCR.LEGISL.CAPO PROV.ST. N.1558 D t L 194 7 

LcGGE N. 145 DEL 1954 
L C S S E N . 533 DEL 1978 

L iGGt N . 723 CEL I960 

LÉGGE N. 920 DEL 1972 

L C G G E N . 376 C a 1976 

LEGGE N. 200 CEL 1971 

LCuGE N . 1 1 4 1 DEL 197C 

CcCRETO PRESIC. REPUBBL. 

DECRETO PRESID. REPLBBL. 
CcCRETO PRESIC. REPUBBL. 

LCGGE N. 340 DEL 1958 

LcGGE vj , i a 4 OEL 1977 

DcCRETO PRESID. FEPUEBL. 

L C C G E N. 1018 DEL 1977 

LÉGGE N. 527 CEL 1978 

DcCRETO PRESID. REPLBBL. 

LEGGE N.2593 DEL 1925 

OtCRETO PRESID. REPUBBL. 
OcCRETO PRESID. REPLBBL. 

N . 2 1 5 OÉL l 9 o 7 

IV. 2 1 5 DEL 1 9 6 7 
N . 25 1 DEL 1979 

O E L I 9 6 7 

tv. 615 OEL 1978 

IV, 18 DEL 1967 
tv. 286 D E L 1971 

CcCRETO PRESIC. REPUBBL. N . 

LcGGE N. 697 CEL 1959 

LÉGGE N . 620 DEL 1951 

RcGI 3 DcCRETO IV. 504 OEL 1900 

LcGGE .M. 66 DEL 1975 

LcGGc N . 848 CEL 1957 

LcGGE N. 546 DEL 1947 

LcGGE Ivi. 232 DEL 1962 

LcGGE M. 320 DEL 1957 

LcGGE N. 71C DEL 1974 

18 DEL 1967 

1 3 5 136 



MI MISTER J DtGL I AFFARI ESTERI MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

CAPIT3LJ 

3110 

3111 

3112 

3114 

3113 

3116 

3117 

311 a 

3120 

3121 

3122 

3125 

312 7 

3129 

313 3 

3134 

3133 

3136 

3138 

3139 

3140 

3141 

3501 

3531 

3532 

3533 

3534 

3535 

3536 

3571 

3573 

3574 

3575 

ATTO 

LÉGGE N.1296 DEL 1957 

LEGGE ti. 433 DEL 1949 

LEGGE N . 374 DEL 197C 

LÉGGE N. 489 DEL 1977 

LÉGGE N . 812 DEL 1977 

LEGGE N . 794 DEL 1966 

LÉGGE N. 794 DEL 1966 

LÈGGE N . 794 DEL 1966 

LÈGGE N. 520 DEL 1970 

LcGGE N . 950 OEL 197 1 

LcGGE N. 540 DEL 1971 

LEGGE N. 26 DEL 1978 

LEGGE N . 11 DEL 1979 

LÉGGE N. 24 DEL 1978 

LEGGE N.1004 DEL 1977 

LÉGGE N. 435 DEL 1978 

LÉGGE N. 654 DEL 1975 

CtCRETO PRESID. REPUBBL. N . 965 OEL Ì9 75 
LÉGGE N. 426 DEL 1976 

LÉGGE N . 883 DEL 1977 

LÉGGE N. 478 DEL 1978 

LcGGE H. 477 DEL 1978 

LEGGE N . 823 DEL 1978 

LÉGGE N.1053 DEL 1971 
LÈGGE N . 836 DEL 1973 
OtCRETO LEGGE N. 264 DEL 1974 
LÉGGE N. 417 DEL 1978 
OtCRETO PRESID. REPUBBL. N . 513 O E L 1978 

RÈGIO DECRETO LEGGE Ivi.2205 CEL 1919 

OECRETO PRESID. REPUBBL. tv. 20C D E L I 9 6 7 

DECRETO PRESIO. REPUEBL. fs. 200 DEL 1967 

DECRETO PRESID. REPLBBL. tv. 18 D E L i 9 6 7 

LEGGE N .1221 CEL 1971 

LEGGE N. 271 DEL 1974 

OtCRETO PRESID. REPUBBL. IV. 200 O E L I 9 6 7 

LEGGE H. 1622 DEL 1947 

LEGGE N. 441 DEL 1968 

LEGGE N.1567 C a 1951 

CAPITCLJ 

3576 

357 7 

3631 

4001 

4002 

4031 

4032 

4C33 

4034 

4035 

4 03 6 

4071 

4072 

4571 

4572 

4573 

4574 

7 501 

SCOI 

8251 

8301 

ATTO 

LcGGE H. 61 DEL 1965 

CtCRETO PRESID. REPUBBL. N . 200 O E L 1967 

DECRETO PRESIO. REPUBBL. tv. 18 O E L 19o7 

LÉGGE N .1053 DEL 1971 
LtGGE N. 836 DEL 1973 
DECRETO LEGGE N. 264 DEL 1974 
LcGGE N . 417 CEL 1978 
OtCRETO PRESID. REPUBBL- tv. 513 O E L i 9 ? 6 

RcGIJ DECRETO N. 941 OEL 1926 
CECRETO LUQGOTENEtvZIALE tv. 540 DEL U4-5 
DECRETO LEGISLATIVO N. 86C CEL 194u 
LEGGE N.1053 DEL 1971 
OtCRETO PRESID. REPUeBL. tv. 286 D E L 1971 
DECRETO LEGGE N. 244 DEL 1974 

OtCRETO PRESIC. REPUBBL. N . 5 O E L I 9 5 O 
LEGGE M. 417 DEL 1967 
LcGGE N . 836 DEL 1973 

CtCRETO PRESIC. REPUEBL. IV. 18 DtL i 9 o 7 

DECRETO PRESID. PEPLEBL. fv. 18 D E L L 9 O 7 
LcGGE N. 836 DEL 1973 

DECRETO PRESID. REPUEBL. tv. 18 O E L Ì 9 6 7 

DECRETO PRESID. REPLBBL. tv. 18 D E L A 967 

DECRETO PRESIC. REPUBBL. N . 18 DtL 1967 

DcCRETO PRESID. PEPLE8L. IV. 18 D E L L 9 6 7 

LcCRETQ PRESIO. REPUBBL. N . 16 D E L 1967 

Lc iGE N.1612 DEL 1962 

LcGGE H. 932 DEL 1965 

LÈGGE N. 608 DEL 1977 

LÉGGE N. 36 DEL 1979 

LÉGGE N. 421 CEL 1976 

LcGGE N. 178 DEL 1974 

LÈGGE N . 358 DEL 1977 

LÉGGE N. 38 DEL 1979 

137 138 
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ISTITJTO AGRONOMICO PER L "OLTREMARE 
EMRATA 

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE 
SPESA 

ATTO 

LÉGGE N.1612 DEL 1962 

LÉGGE N.1612 DEL 1962 

LEGGE N.1612 DEL 1962 

LÉGGE N.1612 DEL 1962 

LÉGGE N . 1 6 1 2 OEL 19é2 

LcGGE N.1612 OEL 1962 

C143 LÈGGE N.1612 DEL 1962 

0144 LcGGE N .1612 DEL 1962 

i P I T J L J 

0 1 0 1 

C102 

0 1 2 1 

0122 

0 1 4 1 

0 1 4 2 

CAPITOLO ATTO 

Q101 

0 1 0 3 

010 a 

0107 

0 1 3 1 

0 1 3 2 

0 1 3 3 

0 1 3 4 

0 1 3 3 

0 1 3 6 

0 1 3 7 

013 8 

0139 

0 1 4 0 

0 1 4 1 

0 1 4 2 

0 1 4 3 

0 1 4 4 

C145 

0 1 4 6 

0 1 6 1 

REGIO OECRETO N . 827 DEL 1924 
OtCR.LEGISL.CAPO PROV.ST. N. 263 DEL 1946 
OtCRETO PRESIO. REPUBBL. N. 373 O E L 1965 
DECRETO PRESIO. REPUBBL. M. 759 DEL 1965 
DcCRETO PRESIO. REPLBBL. (V.1C79 O E L 4970 
LÉGGE N . 1 0 5 3 C a 1 9 7 1 
DECRETO P R E S I D . REPUBBL. h. 7 4 8 D E L A972 
LECCE N . 734 DEL 1973 
CcCRETO LEGGE t>. 264 DEL 1974 
LÉGGE N. 364 DEL 1975 
LÉGGE N . 1 5 5 DEL 1976 
LÉGGE N. 112 CEL 1977 
LcGGE N. 715 DEL 1S78" 

LÉGGE N.1053 CEL 1971 
DECRETO LEGGE f». 264 DEL 1974 
DECRETO PRESID. REPUBBL. ti. 422 D E L 1977 
LcGGE N. 385 DEL 1978 

LcGGE H.1053 DEL 1971 
LÉGGE N. 836 DEL 1973 
OECRETO LEGGE tv. 264 DEL 1974 
LÉGGE N . 417 DEL 1978 
CECRETO P R E S I D . REPUEBL. IV. 5 1 3 D E L 1 9 7 3 

RÈGIO DECRETO tv. 941 DEL 1926 
DECRETO LUOGOTENENZIALE N . 54C OEL 1*45 
DECRETO LEGISLATIVO tv. 6 60 CEL 194d 
Lc^GE N .1053 DEL 1971 
CECRETO PRESID. REPUBBL. tv. 286 D E L I 9 7 1 
DECRETO LEGGE tv. 264 DEL 1974 

DtCRETO PRESIC. REPUBBL. N.1C77 D E L i 9 7 0 

LEGGE N. 
LÉGGE H. 

417 DEL 1967 
836 DEL 1973 

LÈGGE N.1612 DEL 1962 

LÉGGE N. 1612 DEL 1962 

LtGGE N.1612 DEL 1962 

L C G G E N.1612 DEL 1962 

LcGGE N .1612 DEL 1962 

RÈGIO DECRETO N. 746 DEL 1926 

LÉGGE N. 1612 DEL 1962 

LÉGGE N.1612 DEL 1962 

LcGGE N.1612 DEL 1962 

LÉGGE N.1612 DEL 1962 

LÉGGE N.1612 DEL 1962 

REGIO DECRETO N. E27 DEL 1924 

LEGGE N .1612 DEL 1962 

LEGGE N.1612 DEL 1962 

REGIO DECRETO N. 746 DEL 1926 

DtCRETO PRESID. REPUBBL. N. 
LÉGGE N. 249 DEL 1968 

3 D E L 1 Ì 5 7 

0162 LEGGE N.1612 DEL 1962 
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ISTITUTO AGRONOMICO PER L'CLTPEMARE 
SPESA 

CAPITOLO ATTO 

C163 LÉGGE N . 1 6 1 2 DEL 1962 

0 1 7 1 LÉGGE N . 1 6 1 2 CEL 1962 

0 1 7 2 LÉGGE N . 1 6 1 2 DEL 1 9 6 2 

0 1 7 3 LÉGGE N . 1 6 1 2 DEL 1962 

0174 LÈGGE N . 1 6 1 2 DEL 1962 

0 1 3 1 LÉGGE N . 1 6 1 2 DEL 1962 
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A N N E S S I 

ALLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO 

DEGLI AFFARI ESTERI 





A) ELENCO DEI CONTI CONSUNTIVI CHE SI ANNETTONO 
ALLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO 

DEGLI AFFARI ESTERI 

ANNESSO N. 1. - Istituto Italo-Africano. 

Legge 15 marzo 1956, n. 154; 

Legge 31 gennaio 1976, n. 31. 

ANNESSO N. 2. - Istituto Italiano Medio ed Estremo Oriente (ISMÉO). 

Legge 20 ottobre 1975, n. 537. 

B) ANNESSO N. 3. - Relazione annuale sull'attuazione della politica di Coope
razione allo Sviluppo e Indirizzi della Cooperazione allo 
Sviluppo. 





ANNESSO N. I 

allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri 
per Fanno finanziario 1980 

CONTO CONSUNTIVO 

ISTITUTO ITALO-AFRICANO ROMA 

ESERCIZIO FINANZIARIO 1978 
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DIMOSTRAZIONE DELL'AVANZO DI GESTIONE 
AL 31 DICEMBRE 1978 

Saldo attivo al 1° gennaio 1978 L. 42.331.827 

Riscossioni: conto competenza L. 871.582.374 

conto residui » 140.376.270 

» 1.011.958.644 

L. 1.054.290.471 

Pagamenti: conto competenza L. 794.307.559 

conto residui » 89.653.040 

» 883.960.599 

Saldo attivo al 31 dicembre 1978 L. 170.329.872 

Residui attivi » 61.757.502 

L. 232.087.374 

Residui passivi » 154.375.610 

Avanzo di gestione al 31 dicembre 1978 L. 77.711.764 



ANNESSO N. 2 

allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri 
per l'anno finanziario 1980 

CONTO CONSUNTIVO 

ISTITUTO ITALIANO 
PER IL MEDIO ED ESTREMO ORIENTE (ISMEO) 

ESERCIZIO FINANZIARIO 1978 





BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1978 
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ENTRATE AL 31 DICEMBRE 1978 

Somme di competenza 

DESCRIZIONE accertate incassate da incassare 

Cap. 1. - Entrate effettive 

1. - Contributo ordinario dello Stato . . 300.000.000 300.000.000 

2. - Contributo straordinario C.N.R. . . 42.000.000 12.000,000 

3. - Tasse scolastiche 12.279.700 10.389.700 

4. - Quote soci 493.000 493.000 

5. - Proventi vendita pubblicazioni . . 27.400.251 20.548.591 

6. - Rimborsi vari: Ministero Beni Cultu
rali fitto locali Museo Nazionale Arte 
orientale 

.7. - Interessi attivi 

8. - Proventi vari 

10. - Ricavo cedole su titoli fondo indennità 
liquidazione personale . 

Totale entrate effettive . 

Cap. 2. - Movimento di capitali 

Titoli estratti 138.000.000 138.000.000 

Cap. 3. - Partite di giro 

Incassi per conto di terzi 40.350.057 40.350.057 

30.000.000 

1.890.000 

6.851.660 

18.848.800 

4.911.937 

40.876.596 

L 
17.736.559 

464.546.843 

9.424.400 

4,511.937 

33.839.096 

17.736.559 

408.943.283 

9.424.400 

400.000 

7.037.500 

— 

55.603.560 

Totale generale . . . 642.896.900 587.293.340 55.603.560 
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SPESE AL 31 DICEMBRE 1978 

DESCRIZIONE 

Somme di competenza 

impegnate pagate da pagare 

Cap. 1. - Uscite effettive 

Spese generali: 

1. - Stipendi ed altri assegni al personale 126.523.782 126.523.782 

I/bis. - Accantonamento miglioramenti eco
nomici ex D.P.R. n. 411 . . . . 23.121.184 — 

2. - Compenso lavoro straordinario . . 7.920.000 7.920.000 
r 

3. - Oneri previdenziali e assistenziali . 39.965.000 37.172.441 

4. - Accantonamento indennità liquidazione 

personale 6.411.862 6.411.862 

5. - Spese postali e telefoniche . . . 5.910.210 5.910.210 

6. - Spese cancelleria e stampati . . . 1.447.360 1.447.360 
7. - Spese per gli organi statutari del

l'Istituto e varie d'ufficio (concorsi, 
consulenza legale, ecc.) . . . . 

8. - Arredamenti 

9. - Spese di manutenzione 

10. - Fitto locali (uffici, museo e scuole) . 

11. - Illuminazione, riscaldamento . 

12. - Assicurazioni: incendio, furto e in
fortuni 

Spese istituzionali: 

13. - Corsi di lingue orientali . . . . 28.736.377 28.736.377 

14. - Mostre, conferenze e convegni inter
nazionali 1.991.934 1.991.934 

23.121.184 

2.792.559 

9.319.780 

412.620 

799.718 

51.610.715 

6.200.000 

1.746.933 

9.319.780 

412.620 

754.118 

48.510.715 

3.364.162 

1.746.933 

— 

— 

45.600 

3.100.000 

2.835.838 
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Segue: SPESE 

DESCRIZIONE 

Somme di competenza 

impegnate pagate da pagare 

15. - Centri culturali italo-asiatici . . . 799.884 799.884 

16. - Borse di studio 2.400.000 2.400.000 

17. - Campagne archeologiche e di restauro 

in Asia 50.930.525 49.350.959 

18. - Spese di rappresentanza . . . . 1.078.939 1.078.939 

19. - Contributo alla Sezione di Milano . . 2.000.000 2.000.000 

20. - Istituti e Centri di cultura in Asia . . 40.000.000 26.152.197 

21. - Pubblicazioni 25.649.078 25.297.707 

21/bis. - Centri di ricerche orientalistiche 22.316.198 22.316.198 

22. - Biblioteca 2.999.938 2.999.938 

23. - Consulenza tecnica per il museo . . 344.832 344.832 

24. - Fototeca 293.736 293.736 

25. - Interessi passivi 28.100 28.100 

1.579.566 

13.847.803 

351.371 

Totale uscite effettive 460.958.705 413.284.784 47.673.921 

Cap. 2. - Movimento di capitali 

Reinvestimento titoli estratti 141.588.138 140.000.000 1.588.138 

Cap. 3. - Partite di giro 

Ritenute per contributi previdenziali ed 
assistenziali e ritenute erariali . 40.350.057 40.334.757 15.300 

Totale generale 642.896.900 593.619.541 49.277.359 
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RIASSUNTO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 
ESERCIZIO 1978 

Accertamento somme 

Entrate 
accertate Riscosse Rimaste 
e uscite o da riscuotere 

impegnate pagate o pagare 

ESERCIZIO 1978 — PARTE I 

ENTRATE : 

Titolo I - Effettive 464.546.843 408.943.283 55.603.560 

Titolo II - Movimento di capitali 138.000.000 138.000,000 — 

Titolo III - Partite di giro 40.350.057 40.350.057 — 

Totale generale . . . 642.896.900 587.293.340 55.603.560 

ESERCIZIO 1978 — PARTE II 

USCITE: 

Titolo I - Effettive 460.958.705 413.284.784 47.673.921 

Titolo II - Movimento di capitali . . . . . . 141.588.138 140.000.000 1.588.138 

Titolo III - Partite di giro 40.350.057 40.334.757 15.300 

Totale generale . . . 642.896.900 593.619.541 49.277.359 

RISULTANZE 

Entrate accertate di competenza L. 642.896.900 

Uscite impegnate di competenza » 642.896.900 

Avanzo di bilancio - . . » — 

Avanzo esercizi precedenti » 421.291 

Avanzo di amministrazione L. 421.291 



CONTO GENERALE 
DELLE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ 
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CONTO GENERALE DELLE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ 

ATTIVO 

Consistenza 
ATTIVITÀ FINANZIARIE al 31 dicembre 1978 

Fondo di cassa 3.053.809 

Residui attivi (Allegato A) 58.603.560 

Depositi cauzionali (Allegato C) 3.241.537 

Deposito conto corrente CREDIT 10.000 

Titoli (Allegato D) 160.750.000 

Mobili (Allegato E) 1 

Biblioteca (Allegato E) 340.077.296 

Museo (Allegato E) 599.877.430 

Pubblicazioni (Allegato E) 184.960.032 

1.350.573.665 
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PASSIVO 

Consistenza 
PASSIVITÀ FINANZIARIE al 31 dicembre 1978 

Disavanzo di cassa — 

Residui passivi (Allegato B) 61.236.078 

Fondo indennità di liquidazione 160.750.000 

Capitale di Fondazione 10.000 

221.996.078 

Netto al 31 dicembre 1977 

Netto al 31 dicembre 1978 1.128.577.587 

Miglioramento patrimoniale 

1.350.573.665 



DIMOSTRAZIONE 
DEI PUNTI DI CONCORDANZA 
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DIMOSTRAZIONE DEI PUNTI DI CONCORDANZA 

Entrate provenienti 
dal patrimonio 

Accertamento Entrate depurate 
totale secondo Diminuzione Aumento dal movimento 

ENTRATE il bilancio attività passività patrimoniale 

Entrate 642.896.900 

27.400.251 

Risultanze: 

Trasferimenti patrimoniali . . — 27.400.251 — 

Entrate depurate — — 615.496.649 

27.400.251 — 615.496.649 

Accertamento totale secondo bi
lancio 642.896.900 642.896.900 
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Uscite costituenti incrementi 
del patrimonio 

_ Uscite 
Accertamento depurate del 
totale secondo Aumento Diminuzione movimento 

bilancio attività passività patrimoniale 

Uscite 642.896.900 50.484.687 — 592.412.213 

50.484.687 

Risultanze: 

Trasferimenti patrimoniali — 50.484.687 — 

Uscite depurate — — 592.412.213 

Accertamento totale secondo bilancio . . . 642.896.900 592.412.213 

RIEPILOGO 

Accertamento Movimento Somme 
di bilancio patrimoniale depurate 

Entrate . 642.896.900 27.400.251 615.496.649 

Uscite 642.896.900 50.484.687 592.412.213 

23.084.436 

Miglioramento patrimoniale che trova ri
scontro : 

a) avanzo di bilancio — — — 

b) eccedenza delle spese sulle entrate — 23.084.436 — 

N.B. — Gli aumenti e le diminuzioni si rilevano dal prospetto delle « variazioni nella situazione patrimoniale » 
(Allegato E). 



ANNESSO N. 3 

allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri 
per l'anno finanziario 1980 

CONTO CONSUNTIVO 

RELAZIONE ANNUALE SULLA ATTUAZIONE 
DELLA POLITICA DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E 

INDIRIZZI DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

ESERCIZIO FINANZIARIO 1978 





RELAZIONE ANNUALE SULLA ATTUAZIONE 
DELLA POLITICA DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 
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RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTUAZIONE 
DELLA POLITICA DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

P R E M E S S A 

La nuova legge sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo (n. 38 
del 9 febbraio 1979) prevede che il Governo sottoponga al Parlamento, unita
mente allo stato di previsione di spesa del Ministero degli Esteri, una rela
zione sullo stato di attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo, 
che dovrà contenere l'indicazione delle linee programmatiche previsionali. Tale 
relazione dova essere stata approvata dal CIPES. 

Il presente documento, che costituisce la prima delle relazioni previste 
dalla nuova legge, viene approvato a pochi mesi dalla sua entrata in vigore, 
periodo dedicato soprattutto alla realizzazione delle strutture previste dalla 
nuova disciplina legislativa ed alla messa a punto delle linee generali di 
una politica di cooperazione. La sua presentazione coincide infatti con la 
presentazione al CIPES dell'altro documento predisposto dal Dipartimento 
per la cooperazione allo sviluppo sugli « indirizzi » della cooperazione allo 
sviluppo. Da rilevare che, nello stesso periodo, hanno avuto luogo avveni
menti di grande rilievo — internazionale ed interno — nel campo della po
litica di cooperazione con il Terzo Mondo, quali il Vertice dei principali 
Paesi industrializzati a Tokyo ed il dibattto parlamentare straordinario sul 
problema della fame nel mondo. 

In tale contesto la relazione sottoposta all'approvazione del CIPES, per 
il suo successivo inoltro al Parlamento è articolata sui seguenti temi: 

I. - Stato di attuazione della nuova legge sulla cooperazione allo sviluppo, 

onde mettere al corrente il Parlamento di quanto finora realizzato dal 
Ministero degli Esteri per dare concreta applicazione al provvedimento di 
legge approvato definitivamente nello scorso mese di febbraio; 

II. - Impiego dello stanziamento aggiuntivo di 200 miliardi di lire per l'aiuto 
pubblico nel 1980: 

onde esporre al Parlamento le motivazioni che hanno portato alle pro
poste — sottoposte all'approvazione del CIPES — di impiego dello stanzia-
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mento aggiuntivo per l'aiuto pubblico allo sviluppo annunciato dal Governo 
in occasione del dibattito straordinario sul problema della fame nel mondo. 

III. - Relazione sull'attività di cooperazione tecnica gestita direttamente dal 
Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo: 

vengono fornite le grandi linee dell'attività svolta o prevista per il 1979 
in armonia con gli « indirizzi » sottoposti all'approvazione del CIPES e con la 
evoluzione degli altri settori dell'aiuto pubblico italiano, prefigurata nello 
stesso documento. 

I. — STATO DI ATTUAZIONE DELLA NUOVA LEGGE N. 38 DEL 1979 

I primi mesi successivi all'entrata in vigore della nuova legge sulla 
cooperazione allo sviluppo, avvenuta il 1° marzo dell'anno in corso, sono stati 
prevalentemente dedicati a predisporre le strutture da essa previste, la nu
trita e complessa normativa di secondo grado, e le basi tecniche di una 
programmazione pluriennale, elementi tutti indispensabili per impostare e 
avviare la realizzazione di una attività di cooperazione programmata e coe
rente con gli altri aspetti delle relazioni economiche del Paese. 

a) Elaborazione ed emanazione della normativa di secondo grado. 

Nel periodo immediatamente successivo all'entrata in vigore della legge 
è stato emanato il decreto ministeriale per la costituzione del Comitato con
sultivo (articolo 7 della legge), il quale potrà iniziare a funzionare a brevis
simo termine, una volta che il CIPES avrà approvato gli « indirizzi » della 
cooperazione allo sviluppo. 

È stato altresì costituito il Comitato direzionale (articolo 10), organo re
sponsabile della determinazione delle direttive e dei programmi di massima, 
cui dovrà attenersi il Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo. Tale 
organo si è già riunito in luglio ed in settembre con un nutrito ordine del 
giorno, nel quale figurava anche un primo schema degli « indirizzi » da sot
toporre al CIPES. 

È stato inoltre definito, di concerto con il Ministero del Bilancio, il testo 
del decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 3 per disci
plinare il funzionamento della Segreteria del CIPES, del quale è prevista la 
emanazione entro breve tempo. 

Sono in corso di approntamento, o già approvate, numerose norme di 
secondo grado (decreti ministeriali, decreti interministeriali, DPR ecc.) pre
visti dalla legge per regolare vari aspetti del suo funzionamento (contingenti 
di esperti, remunerazioni, procedure per la loro. assunzione, ecc.). In tale 
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campo si sono dovuti affrontare numerosi problemi di carattere amministra
tivo, e di coordinamento normativo. 

È stato in primo luogo emanato il decreto organizzativo del Dipartimento 
per la cooperazione allo sviluppo, che, nell'ambito del Ministero degli Affari 
esteri, ha la responsabilità dell'applicazione della nuova legge n. 38 del 1979. 
Nel delineare le strutture del nuovo organo — cui la legge ha attribuito una 
particolare autonomia contabile e amministrativa, fornendola di strumenti 
operativi più snelli di quelli previsti finora dalle norme generali della conta
bilità dello Stato — si è sentita l'esigenza di scegliere forme organizzative 
originali rispetto a quelle già esistenti nel Ministero degli Esteri o in altre 
Amministrazioni dello Stato, nell'intento di creare una struttura in grado di 
meglio attuare tutte le potenzialità della nuova legge. In particolare ci si è 
ispirati alla struttura del Fondo europeo di sviluppo distinguendo, nella deli
mitazione delle funzioni e delle competenze dei singoli uffici, tre diverse 
«fasce di attività»: quella politico-diplomatica, per l'impostazione della poli
tica di cooperazione e per il negoziato, bilaterale o multilaterale, relativo 
all'assunzione di impegni per nuovi programmi di cooperazione, quella tecnica, 
per la realizzazione e gestione dei programmi di cooperazione, deliberati, ed 
infine quella amministrativo-contabile. 

b) Entrata in funzione delle nuove strutture previste dalla legge sulla coope
razione allo sviluppo. 

Sul piano concreto gli organi e le strutture regolamentate dalle norme di 
secondo grado sopra accennate sono ormai nella pratica funzionanti. 

Il Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo è divenuto immediata
mente operante fin dal marzo scorso, e sta assumendo tutte le competenze 
attribuitegli dalla legge n. 38 del 1979, sia sotto il profilo della trattazione 
delle questioni attinenti ai rapporti di cooperazione allo sviluppo e del coordi
namento previsto dalla nuova disciplina, sia sotto il profilo della programma
zione e della gestione dei programmi di cooper azione e delle operazioni di 
emergenza. 

L'ordinato sviluppo delle attività del Dipartimento è però concretamente 
ostacolato e ritardato dalla insufficienza delle strutture e dalle difficoltà obiet
tive che si incontrano per potenziarle. Il Dipartimento ha infatti ereditato 
dal precedente Servizio per la cooperazione tecnica sia la sede che il per
sonale, senza che la nuova legge garantisse la possibilità di adeguare en
trambe alle nuove responsabilità e al notevole incremento delle attività che 
esse comportano. Sarà quindi necessario, oltre all'impegno del Ministero degli 
Esteri, la collaborazione delle altre amministrazioni competenti allo scopo di 
evitare che una drammatica insufficienza di personale e di spazio (le due ca
renze si condizionano in parte a vicenda) costituisca una strozzatura pregiu
dizievole al pieno sviluppo delle attività di cooperazione. 

Il Comitato direzionale, come sopra accennato, si è già riunito due volte 
per esaminare sia problemi connessi all'attività in corso, sia questioni tecni
che connesse all'applicazione della nuova legge. 

Infine il Comitato consultivo terrà la sua prima riunione a breve sca
denza dopo l'approvazione da parte del CIPES degli « indirizzi » per la 
cooperazione allo sviluppo; il ritardo nell'approvazione del decreto sulla se-
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greteria del CIPES — imputabile sia a motivi tecnici che alla prolungata 
crisi di Governo — non ha implicato nessun rinvio nella convocazione dello 
stesso Comitato interministeriale. 

e) Messa a punto della programmazione pluriennale. 

Nel mentre procedeva tale lavoro di carattere organizzativo, amministra
tivo e giuridico, i primi mesi dall'entrata in vigore della legge erano stati 
dedicati alla elaborazione delle basi tecniche di una programmazione plu
riennale. 

Tale programmazione non è ancora — al momento attuale — definita nei 
suoi dettagli, in quanto al momento in cui viene redatto il presente docu
mento, devono ancora essere chiamati a deliberare in materia il Comitato 
consultivo ed il Comitato direzionale. 

Il CIPES ne ha però già definito le grandi linee, approvando il docu
mento, che si allega alla presente relazione, riguardante gli « indirizzi » della 
politica di cooperazione allo sviluppo previsti dall'articolo 3 della legge, e 
l'impiego dei 200 miliardi aggiuntivi che il Governo si è impegnato a stan
ziare per l'aiuto pubblico allo sviluppo, a termine del recente dibattito par
lamentare sul problema della fame nel mondo. 

Per quanto riguarda quest'ultimo punto, si rinvia alla seconda parte della 
presente relazione. 

La ripartizione dello stanziamento aggiuntivo di 200 miliardi di lire da 
destinarsi all'aiuto pubblico allo sviluppo nel 1980 (vedi tabella) è stata messa 
a punto tenendo puntualmente conto delle indicazioni emerse, e degli impegni 
assunti dal Governo, nel corso del recente dibattito parlamentare sulla fame 
nel mondo. In particolare essa corrisponde alle seguenti finalità: 

— una assoluta priorità è stata attribuita allo sinluppo della coopera
zione nel settore alimentare, sotto tutti i suoi aspetti: dagli interventi di 
urgenza, allo sviluppo di programmi nel settore dell'agricoltura, dell'agroin
dustria e della pesca. Più del 60 per cento degli stanziamenti proposti sono 
impiegabili in tali settori, sia attraverso la cooperazione finanziaria e tecnica 
bilaterale, sia attraverso la partecipazione a programmi multilaterali; 

— è stato tenuto ampiamente conto della necessità di affiancare ai pro
grammi di sviluppo la possibilità di interventi di emergenza per far fronte 
ai bisogni più urgenti — specie, ma non solamente nel campo alimentare — 
derivanti da calamità naturali, carestie o eventi bellici. Circa il 20 per cento 
dei nuovi fondi che si propone di stanziare è dedicato a tale tipo di inter
venti ; 

— si è voluto potenziare, mediante la proposta di un importante stan
ziamento sul Fondo di rotazione per crediti agevolati, l'impiego dello stru
mento dei crediti di sviluppo particolarmente agevolati, il cui ruolo nell'aiuto 
pubblico italiano era stato fino ad ora del tutto marginale; 

— tuttavia la cooperazione fornita attraverso i canali multilterali — che 
si prevede costituire il 71 per cento dell'aiuto pubblico allo sviluppo nel 
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1980 — manterrà il suo ruolo privilegiato, sia in senso assoluto, sia rispetto 
a quanto fatto nello stesso campo da altri Paesi industrializzati; 

— le proposte di finanziamento sono inoltre state accuratamente vagliate 
sotto il profilo di una' rapida ed efficiente realizzazione dei programmi di 
intervento, tenendo conto della fase iniziale di organizzazione e di rodaggio 
attraversata dalle strutture previste dalla nuova legge, e dalle obiettive dif
ficoltà esistenti per il loro funzionamento. 

Alla luce di quanto precede, la ripartizione prevista per lo stanziamento 
aggiuntivo per il 1980 è la seguente: 

A) Doni 

(in milioni di lire) 

AIUTO BILATERALE AIUTO MULTILATERALE 

Contributi volontari ad Organiz-
5.000 zazioni Internazionali che si 

occupano prevalentemente di 
aiuto allo sviluppo . . . 25.700 

5,000 Fondo Comune per la stabilizza
zione prezzi delle materie 
prime 15.000 

Contributi finanziari a titolo gra
tuito, per realizzazione pro
grammi e progetti di svilup
po, promossi da Organizzazio
ni Internazionali (UNDP-FAO-
UNIDO) ovvero da Fondi 
(FISA-AFESD) e Banche dì 

19.000 sviluppo, con priorità al set
tore agricolo ed agro-indu
striale 16.000 

15.000 

Aiuto d'emergenza nel settore 
alimentare 

Finanziamento ampliamento pro
gramma assistenza tecnica 
settore agro-alimentare 

Interventi straordinari per pro
grammi umanitari e dì svi
luppo a favore PVS colpiti 
da calamità naturali, eventi 
bellici e che versano in si
tuazioni d'emergenza . 

Remissione debiti finanziari ai 
PVS più poveri (LLDC) . . 

Contributi interessi al fine di ren
dere particolarmente agevola
ti taluni crediti finanziari per 
i PVS più poveri, a valere 
sul Fondo di Rotazione . 

Totale 

5.000 

49.000 Totale . . . 56.700 
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B) Crediti agevolati 

(in milioni di lire) 

Fondo di rotazione - Lire 94.300. 

Per la concessione di crediti agevolati destinati: a) progetti di grandi 
dimensioni, in operazioni triangolari con Organizzazioni internazionali (UNDP, 
ecc.), Fondi Arabi (AFESD, ecc.), nonché Banche dì Sviluppo (BIRS, BAD, 
ADB, BID); ovvero b) per crediti agevolati a PVS considerati prioritari per 
progetti di aiuto allo sviluppo nei settori di maggiore interesse (prevalente
mente agricoltura e agroindustria). 

* * * 

Nelle pagine seguenti si fornisce una esposizione della destinazione e 
delle prospettive di impiego dei singoli finanziamenti proposti a valere sullo 
stanziamento aggiuntivo per il 1980. 

Aiuto alimentare d'emergenza - 5.000 milioni di lire 

Tale stanziamento, da erogarsi attraverso il Dipartimento per la coope
razione allo sviluppo, è destinato sia all'acquisto ed all'invio di derrate ali
mentari a favore di popolazione di Paesi in via di sviluppo colpite da ca
restie o da particolari situazioni di carenza alimentare, sia al pagamento 
delle spese di trasporto di una quota dei normali aiuti alimentari da erogarsi 
in situazioni d'urgenza, onde accelerare l'impiego. Si prevede, nell'utilizzo di 
tale somma, di orientare le iniziative soprattutto verso i bisogni alimentari 
dell'infanzia. 

Ampliamento dei programmi di assistenza tecnica nel settore alimentare -
5.000 milioni di lire 

Attualmente circa il 19 per cento dei programmi di cooperazione tecnica 
realizzati dal Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo è destinata al 
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settore agro-alimentare (comprese la pesca e l'industria alimentare). Lo stan
ziamento addizionale che si propone è inteso ad ottenere fin dal 1980 un 
rapido incremento di tale percentuale, che non sarebbe possibile raggiungere 
altrimenti, dato che il bilancio del Dipartimento è già in larga parte impe
gnato da programmi a carattere pluriennale. 

Interventi straordinari per programmi umanitari e di sviluppo - 15.000 mi
lioni di lire 

La nuova legge sulla cooperazione allo sviluppo ha attribuito al Dipar
timento per la cooperazione anche la funzione di realizzare l'assistenza a 
popolazioni dei Paesi in via di sviluppo colpite da calamità naturali o che 
versino in situazione di particolare emergenza ». Negli ultimi mesi del 1979, 
a valere sul bilancio del Dipartimento, sono già stati avviati interventi di 
urgenza per un ammontare di circa 1.500 milioni di lire. Lo stanziamento 
che si propone per il 1980 è destinato a potenziare notevolmente tale tipo 
di intervento, che si intende d'altronde realizzare coinvolgendo tutte le capa
cità operative delle altre Amministrazioni dello Stato ed Enti pubblici. 

Gli interventi di cui trattasi verranno erogati: 

— attraverso i canali bilaterali, con la rapida attuazione di programmi 
di emergenza da realizzare da parte del Dipartimento con i normali stru
menti della cooperazione (invio di esperti, attrezzature, medicinali, ecc.), 
specie nel campo dell'assistenza medica e dei primi soccorsi alle popolazioni 
colpite da calamità; 

— attraverso i canali multilaterali, sotto forma di partecipazione finan
ziaria straordinaria a programmi di emergenza di Organismi multilaterali 
(UNICEF, UNHCR, Croce rossa internazionale, ecc.) specie nei casi in cui 
una iniziativa di carattere puramente bilaterale non potrebbe da sola raggiun
gere dei risultati proporzionati all'effettiva dimensione dei singoli problemi da 
affrontare. 

È attualmente in fase di organizzazione presso il Dipartimento per la 
cooperazione allo sviluppo un centro di coordinamento, destinato alla rapida 
ed organica messa in opera delle capacità e dei mezzi di intervento delle 
varie amministrazioni ed enti statali; si stanno a tale scopo studiando le 
esperienze compiute nello stesso settore da altri Paesi. 

Secondo le istanze emerse, anche recentemente, in sede DAC tali aiuti 
saranno finalizzati sia al soddisfacimento dei bisogni di assistenza immediata 
creati da calamità naturali o da altre situazioni d'emergenza, sia a pro
grammi di sviluppo di carattere straordinario (al di fuori della normale pro
grammazione pluriennale) resi necessari dalle calamità o dalle situazioni di 
emergenza di cui trattasi. 
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Remissione dei debiti a Paesi in via di sviluppo — 19.000 milioni di lire. 

Il Governo italiano ha recentemente deciso l'annullamento del debito di 
alcuni crediti finanziati di taluni PVS (Sudan, Sri Lanka, Etiopia, Somalia, 
Tanzania, Kenya, Cameroun, Guinea, Benin, Madagascar) relativamente alle 
rate (capitali e interessi) in scadenza negli anni '79, '80 e '81. L'ammontare 
di tale remissione è di circa 19 miliardi di lire. Lo stanziamento proposto è 
destinato pertanto a far fronte a tale impegno vuoi nella sua interezza oppure 
per le rate scadute nel '79 e in scadenza nel 1980; in questo secondo caso 
con l'eccedenza si renderebbero possibili le effettuazioni nel corso del pros
simo anno di altre operazioni dello stesso tipo, con Paesi in via di sviluppo 
che affrontino problemi di indebitamento particolarmente difficili nell'attuale 
congiuntura economica internazionale. 

Mentre in sede DAC tale tipo di operazione non viene contabilizzata nel
l'Aiuto pubblico allo sviluppo, essa corrisponde ad un impegno che i Paesi 
industrializzati hanno preso in sede UNCTAD. La maggior parte degli altri 
paesi industrializzati ha realizzato analoghe operazioni per ammontari molto 
più rilevanti. 

Contributi sugli interessi — 5.000 milioni di lire. 

Tale somma, che si propone di stanziare sul bilancio del Ministero degli 
esteri a norma dell'articolo 44 paragrafo o) della legge n. 38, è destinata alla 
agevolazione delle condizioni dei crediti di sviluppo da realizzarsi a valere 
sul fondo di rotazione di cui più oltre. Il suo impegno verrà quindi orientato 
secondo gli indirizzi che verranno seguiti in tale tipo di operazione. 

È comunque da tener presente, nell'impiego di tali contributi sugli inte
ressi, che i crediti agevolati allo sviluppo — onde venir contabilizzati come 
aiuto allo sviluppo in sede DAC — dovranno contenere un elemento di dono 
non inferiore a determinati parametri fissati dallo stesso DAC. 

Contributi volontari ad organismi internazionali 
operanti nel settore dell'aiuto allo sviluppo — Lire 25.700 milioni. 

L'orientamento di privilegiare, nell'ambito dell'aiuto allo sviluppo, il set
tore multilaterale corrisponde a precisi indirizzi internazionali, sia in sede 
ONU che in sede OCSE, in quanto garantisce meglio lo « slegamento del
l'aiuto » rispetto ai canali bilaterali. 

Peraltro, nel suo recente intervento in Parlamento, l'onorevole Ministro 
ha sottolineato la necessità di aumentare sostanzialmente • i contributi volontari 
italiani alle Organizzazioni internazionali che operano nel settore dell'aiuto 
allo sviluppo, nel quadro delle linee direttive per l'utilizzo dello stanziamento 
straordinario di 200 miliardi per il 1980. 
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Le misure annunciate dal Governo hanno suscitato vaste aspettative in 
tutte le sedi degli Organismi internazionali e da più parti sono giunti mes
saggi di apprezzamento (vedi ad esempio il telegramma di felicitazioni del 
Segretario generale dell'ONU, Waldheim). Tale aumento sostanziale dei nostri 
contributi volontari, in parte già annunziato ufficialmente dalla nostra delega
zione alla Conferenza unificata sui contributi per le attività dell'ONU (New 
York, 6 novembre 1979), ci permette di recuperare posizioni rispetto ai 
nostri maggiori partners occidentali, che da tempo lamentavano l'inadegua
tezza dei nostri apporti finanziari rispetto al peso politico ed economico del 
nostro Paese nel contesto mondiale, ed in particolare nel sistema delle Nazioni 
Unite. Nel 1979 infatti il totale degli impegni presi nel settore dei contributi 
volontari è ammontato a circa 5 miliardi e mezzo di lire: per il 1980 si pro
pongono aumenti che portino i nostri impegni a circa 30 miliardi e mezzo, 
utilizzando a tale scopo 25,7 dei 200 miliardi stanziati dal Governo a titolo 
straordinario per il 1980. 

Nel prospetto riportato più oltre sono indicati i contributi volontari che 
ci si propone di erogare ad alcune delle principali Organizzazioni interna
zionali operanti nel settore dell'aiuto allo sviluppo. Appare opportuno formu
lare qui di seguito un breve commento sul maggiore degli stanziamenti pro
posti, e cioè quello riservato a'U'UNDP: 

— malgrado l'impegno da noi sottoscritto nel 1974 di aumentare i nostri 
contributi ali'UNDP (il più importante ente di cooperazione tecnica interna
zionale) del 14 per cento annuale, il nostro contributo è andato progressiva
mente decrescendo, fino ai 4,5 miliardi nel 1979; 

— triplicando il nostro impegno nel 1980, con un contributo di 13,5 mi
liardi, potremo raggiungere il livello della partecipazione finanziaria della 
Francia e della Svizzera, pur restando ancora ad un livello inferiore rispetto. 
ai Paesi scandinavi e del Benelux. 

— Attraverso un così sostanziale aumento potremo comunque collocarci 
in una posizione « dignitosa », che ci permette dì negoziare un sostanziale mi
glioramento della nostra presenza in seno all'UNDP e di facilitare l'inseri
mento di nostre imprese, sia nella fase di progettazione, che in quella della 
esecuzione di programmi, aprendo così nuove prospettive di ritorni economici. 

Si segnala infine che nella predetta Conferenza unificata sui contributi 
sono stati annunciati i nostri impegni per il 1980 relativamente all'UNDP, al 
Fondo per lo sviluppo industriale, al Fondo per l'esplorazione delle risorse 
naturali, al Fondo per l'attività in materia dì popolazione, nonché al Fondo 
per l'Infanzia, così come riportato nel prospetto che segue. 



— 50 

Proposte di aumento dei contributi volontari 
ad organizzazioni internazionali che si occupano di aiuto allo sviluppo. 

(in milioni di lire) 

DENOMINAZIONE 

Programma N.U. per lo sviluppo (UNDP) . 

Fondo per lo sviluppo industriale (UNIDO) . 

Fondo per esplorazione risorse naturali . 

Fondo attività popolazione (U.N.F.P.A.) . 

UNICEF 

Fondo Scienza e Tecnologia (UNCSTD) . . 

Programma Alimentare Mondiale (P.A.M.) 

Gruppo Consultivo Ricerca Agricola (CGRIA) 

Alto Commissariato per i Rifugiati (UNHCR) 

Croce Rossa Internazionale (CICR) 

Totale 

Aumenti o nuovi 
1979 stanziamenti (*) 1980 

4.500 

440 

400 

300 

50 

24 

5.714 

9.000 

1.100 

1.000 

150 

1.800 

8.000 
(pari a 13% 

ammont. Fondo) 

3.450 

150 

950 

100 

13.500 

1.540 

1.000 

150 

2.200 

8.000 

3.750 

150 

1.000 

124 

25.700 (*) 31.414 

(*) Proposte di aumento (o nuovi stanziamenti) aggiuntivi rispetto alla cifra d'impegni presi per il 
1979, a valere sullo stanziamento straordinario di 200 miliardi per il 1980. 

Fondo comune per la stabilizzazione dei prezzi-
delie materie prime — 15.000 milioni di lire. 

È prevista per il 1980 la costituzione del Fondo comune per la stabilizza
zione dei prezzi delle materie prime, decisa nel marzo 1979 da una confe
renza « ad hoc » in sede UNCTAD, l'Italia, oltre ad esprimere il suo voto 
favorevole, ha svolto a tale scopo un ruolo particolarmente attivo. 

Il Fondo sarà articolato su due « sportelli » : 

— il primo destinato al finanziamento dello stoccaggio di materie prime, 
oggetto di accordi di stabilizzazione; 
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—• il secondo destinato a finanziare misure di stabilizzazione diverse dallo 
stoccaggio, per alcune materie prime prodotte da Paesi meno sviluppati e par
ticolarmente soggette alle fluttuazioni di mercato. 

Mentre per il primo « sportello » (per un totale di 400 milioni di dollari) 
sono previsti contributi in base alla « chiave di ripartizione » ONU (decisione 
in sede OCSE), per il secondo « sportello » è previsto un Fondo alimentato 
da contributi volontari per 280 milioni di dollari. 

La proposta di riservare 15.000 milioni di lire a tale Fondo, risponde alla 
esigenza — più volte riaffermata sia in sede internazionale (UNCTAD), che 
in occasione del recente dibattito parlamentare — di un adeguato impegno 
in favore dei Paesi più poveri (least developed countries), le cui economie 
dipendono in larga parte dai prodotti coperti dal nuovo Fondo. 

Contributi finanziari a titolo gratuito per realizzare 
programmi e progetti di sviluppo promossi 
da organizzazioni internazionali e banche di sviluppo — 16.000 milioni di lire. 

Esiste un largo spazio nei programmi di intervento dei più importanti 
organismi internazionali (UNDP, FAO, UNIDO) — accanto ai crediti agevolati 
ed agli interventi di assistenza tecnica — per iniziative da realizzarsi con 
finanziamenti a fondo perduto (doni). 

Tale strumento viene particolarmente impiegato per progetti nei Paesi 
meno sviluppati, o per progetti di infrastrutture a redditività dilazionata (in 
particolare per i grandi progetti di sviluppo agricolo). Le possibilità concrete 
sono state verificate recentemente anche da una missione del Dipartimento 
presso l'UNDP e la Banca mondiale nel corso della quale sono stati allac
ciati una serie di contatti circa concreti progetti in corso di finanziamento 
cui l'Italia potrebbe utilmente partecipare. 

Lo stanziamento che si propone, da erogarsi attraverso il Dipartimento 
per la cooperazione, viene ad ovviare ad una carenza fino ad ora totale del
l'aiuto pubblico italiano. L'utilizzo di tali fondi potrà avvenire sia attraverso 
la fornitura di beni e servizi ai Paesi beneficiari nel quadro dei programmi 
internazionali di cui sopra, ovvero attraverso la concessione agli Organismi 
internazionali che li promuovono di contributi finanziari collegati con l'utilizzo 
di beni o servizi italiani. In tal modo si persegue l'obiettivo di inserire il 
nostro aiuto in un quadro più vasto che, specie nei confronti dei Paesi più 
poveri, non sarebbe possibile per l'Italia realizzare bilateralmente. 

Crediti agevolati — 94.300 milioni di lire. 

Tale stanziamento verrà effettuato sul Fondo di rotazione di cui all'arti
colo 26 della legge n. 227 e — impiegato in combinazione con i contributi 
interessi previsti dall'articolo 44 della legge n. 38 — permetterà di sviluppare, 
nel quadro dell'aiuto pubblico italiano, lo strumento dei crediti di sviluppo 
particolarmente importante nella cooperazione sia multilaterale che bilaterale. 
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In applicazione delle risultanze del dibattito parlamentare sulla fame nel 
mondo, d'altronde interamente recepite nel documento sugli « Indirizzi della 
cooperazione allo sviluppo », tali crediti agevolati verranno orientati prevalen
temente verso: 

— progetti destinati allo sviluppo dell'agricoltura in tutte le sue forme 
dagli studi di pianificazione fino alla trasformazione industriale dei prodotti 
agricoli) ed all'alimentazione (compresa la pesca); 

— operazioni triangolari e cofinanziamento di grandi progetti con Orga
nizzazioni internazionali, Banche e Fondi internazionali, nonché Banche di 
sviluppo ; 

— operazioni finanziarie di carattere bilaterale, limitatamente a progetti 
da realizzarsi in Paesi considerati prioritari ai fini dello sviluppo dei rapporti 
di cooperazione, secondo i criteri contenuti nel documento sugli « Indirizzi della 
cooperazione allo sviluppo » ; 

— Partecipazione finanziaria ai piani di risanamento e ricostruzione di 
alcuni Paesi in via di sviluppo per i quali è in corso un'azione internazionale 
a tal fine, nonché partecipazione all'azione di sostegno finanziario nei con
fronti di Paesi in via di sviluppo attualmente all'esame in alcune sedi multi
laterali (vedi gruppi consultivi della Banca mondiale). 

Il Ministero degli esteri sta già raccogliendo elementi circa una nutrita 
serie di operazioni finanziarie che corrispondano ai criteri di cui sopra, e che 
siano realizzabili a partire dal 1980, onde avviare — attraverso i canali pre
visti dalla legge n. 38 — i meccanismi per arrivare al più presto a delle con
crete decisioni di finanziamento. 

III. — L'ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE TECNICA NEL 1979 

1. - Consuntivo dell'attività di cooperazione tecnica per il 1978 e 
quadro finanziario della programmazione per il 1979. 

La programmazione dell'attività di cooperazione per il 1979 interessa, oltre 
allo stanziamento di 32 miliardi previsto dalla legge, residui degli esercizi pre
cedenti per 5.765 milioni, come appare dal consuntivo contenuto nell'allegata 
tabella A. Il livello relativamente alto dei residui per il 1978 — che porta a 
36.765 milioni le disponibilità per il 1979 — si spiega in gran parte con la 
circostanza che per tale esercizio, come per i due precedenti, il finanziamento 
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era stato concesso per un solo anno, per di più con decreto-legge emanato a 
pochi giorni dall'avvìo dell'esercizio finanziario. In queste condizioni risultava 
estremamente difficile mettere a punto una programmazione organica — che 
richiede un certo periodo di lavoro — ed attuarla compiutamente nel corso 
dell'anno. 

Il margine di aumento del finanziamento disponibile rispetto all'anno pre
cedente era comunque esiguo e quindi il numero di nuovi programmi 
che è stato possibile avviare per il 1979 è stato nel complesso modesto. 
Si può quindi dire che la ripartizione — geografica e per settori — della 
programmazione per il 1979, che verrà esaminata nei paragrafi seguenti, rap
presenti abbastanza fedelmente i risultati raggiunti negli ultimi anni, ed il 
punto di arrivo della precedente legge n. 1222 sulla cooperazione tecnica. 

2. - Distribuzione geografica e concentrazione degli interventi di cooperazione 
tecnica. 

Nata storicamente dalla nostra assistenza alla Somalia, la cooperazione 
tecnica italiana ha vissuto — nei suoi primi anni di vita — la contraddizione 
tra la tendenza a diversificare la sua distribuzione geografica secondo le esi
genze dei rapporti bilaterali con i numerosi Paesi del terzo mondo e secondo 
gli impegni presi in sede multilaterale, e la disponibilità di mezzi di inter
vento molto limitati. 

Quotidianamente ci si è trovati davanti al dilemma di rinunciare a pro
grammi di cooperazione estremamente validi, per il contributo che potevano 
dare allo sviluppo di rapporti internazionali prioritari per l'Italia, o di ri
schiare — onde non perdere tali occasioni — una eccessiva polverizzazione 
degli interventi, e quindi una loro inefficacia. 

La strada scelta per il migliore impiego degli stanziamenti disponibili, è 
stata quella della concentrazione dei programmi in un numero limitato di Paesi 
maggiormente prioritari, mantenendo in altri Paesi una presenza simbolica, 
con programmi di costo minore, motivati dalla necessità di una presenza 
italiana, o da considerazioni umanitarie, oppure da interessanti occasioni di 
trasferimento di tecnologe e « know-how » italiani. Tale obiettivo di concentra
zione geografica dell'attività è stato sostanzialmente raggiunto dato che al 
febbraio 1979 oltre" il 50 per cento dello stanziamento era impegnato in 11 
Paesi. 

Alla stessa data la ripartizione del nostro impegno finanziario nelle varie 
aree geografiche era la seguente: 

Africa Sud Sahara: 

— 51,9 per cento di cui: 

26,3 per cento per il Corno d'Africa; 

11,7 per cento per l'Africa Australe; 
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6,6 per cento per l'Africa Occidentale; 

3,0 per cento per il Sahel; 

4,5 per cento per altri Paesi africani. 

Mediterraneo e Vicino Oriente: 

— 22,3 per cento di cui: 

9,95 per cento per il Maghreb; 

5,41 per cento per il Mashrek; 

4,03 per cento per altri Paesi mediterranei; 

3,0 per cento per il Vicino Oriente. 

America Latina: 

— 19,5 per cento di cui: 

7,62 per cento Messico, America Centrale e Caraibi; 

3,70 per cento Patto Andino; 

8,17 per cento altri Paesi Latino-americani. 

Asia ed Oceania: 

— 6,2 per cento di cui: 

3,43 per cento Asia Centrale; 

2,66 per cento Estremo Oriente. 

Si tratta di cifre che danno una idea di massima del nostro impegno, ma 
che vanno valutate tenendo presente come, con alcuni Paesi del terzo mondo 
che dispongono di larghe risorse finanziarie (Nigeria, Libia, Venezuela, ecc.), 
la cooperazione si svolga ormai sulla base di un pronunciato « cost-sharing » 
per cui una rilevazione statistica fondata esclusivamente sulla pura distribu
zione geografica degli stanziamenti può non dare una idea precisa e completa 
della effettiva ripartizione delle attività. 



— 55 

3. - Ripartizione della programmazione 1979 per settori di intervento. 

Per quanto riguarda la ripartizione degli interventi per settore, la situa
zione nel 1979 è la seguente: 

— Pianificazione e Pubblica amministrazione . . . . 5,3 per cento 

— Agricoltura e Pesca 19 per cento 

— Industria 22 per cento 

— Miniere ed Energia 7 per cento 

— Commercio, Banche, Turismo e Servizi 2,7 per cento 

— Educazione 11,1 per cento 

— Sanità 20 per cento 

— Infrastrutture sociali e Benessere 2,5 per cento 

— Assistenza per calamità e di emergenza 2,7 per cento 

— Non ripartibili 7,7 per cento 

Tale ripartizione, che come sopra accennato è il riflesso di impegni a ca
rattere pluriennale presi nel passato, non ha potuto nel 1979 e negli anni im
mediatamente precedenti subire gli auspicabili mutamenti, se non in misura 
modesta, soprattutto per l'esiguo margine finanziario che si è potuto dedicare 
in tale periodo a programmi nuovi. Essa dovrà ora venir ristrutturata, sulla 
base degli indirizzi approvati dal CIPES, tenendo conto di importanti eventi, 
quali il vertice di Tokyo dei Paesi industrializzati ed il dibattito parlamentare 
sulla fame nel mondo, dai quali ci sì propone di trarre indicazioni per la 
futura programmazione pluriennale degli interventi di cooperazione allo svilup
po. Per il 1980, grazie anche allo stanziamento aggiuntivo di 200 miliardi, 
sarà possibile apportare incisive modifiche a tale ripartizione settoriale, poten
ziando gli interventi nel settore agricolo-alimentare, nel settore dell'energia, 
nonché il fondo per interventi straordinari per calamità ed emergenza. 

4. - Ripartizione degli strumenti per settori dì intervento. 

A questo proposito si allega la tabella B, nella quale viene messa a raf
fronto la programmazione delle attività di cooperazione tecnica per il 1978, 
con la programmazione per il 1979 effettuata nel mese di gennaio, e la sua 
successiva revisione nel mese di settembre. 
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Dall'esame di tale tabella risulta chiaramente come la programmazione 
per il 1979 sia rimasta ispirata — e non poteva essere altrimenti — dalla 
filosofia della precedente legge sulla cooperazione tecnica. Ne stanno a testi
moniare innanzitutto la parte ancora modesta dello stanziamento riservata alla 
partecipazione a programmi multilaterali (5,93 per cento) mentre la spesa 
maggiore riguarda l'invio di esperti (32,66 per cento); quest'ultima circostanza 
è strettamente collegata all'alta percentuale dello stanziamento (52 per cento) 
dedicata a programmi di formazione, universitaria e professionale, i quali 
comportano ovviamente un largo impiego di personale. 

Pur nei limiti sopraccennati, la programmazione per il 1979 ha comportato 
un concreto progresso nel corretto impiego degli strumenti e degli stanzia
menti disponibili. Da un lato gli interventi bilaterali hanno ormai perduto il 
carattere di episodicità che contraddistingueva le prime esperienze della coope
razione italiana, e comportano sistematicamente l'impiego integrato di vari 
strumenti di cooperazione (esperti, volontari, attrezzature, convenzioni, studi, 
ecc.) per il raggiungimento di obiettivi pluriennali. Dall'altro gli strumenti di 
intervento bilaterali sono stati sempre maggiormente coordinati con iniziative 
multilaterali, tendenza che — con l'applicazione della nuova legge — dovrà 
divenire una delle caratteristiche dominanti dell'attività del Dipartimento. 

Infine è da notare che, a partire dall'entrata in vigore della nuova legge, 
sono state immediatamente attivate le nuove possibilità che essa offre nel 
campo dell'aiuto di emergenza: dal 1° marzo ad oggi quasi un miliardo e 
mezzo è stato erogato — attraverso i canali bilaterali e multilaterali — per 
aiuti di emergenza destinati, tra l'altro, ai profughi del Sud-Est-asiatico, alla 
popolazione del Nicaragua ed alle vittime dei recenti cicloni nei Caraibi. 

Per il 1980 l'aumento delle disponibilità finanziarie del Dipartimento ren
derà possibile un sostanziale incremento dei programmi di cooperazione tecnica 
realizzati attraverso i canali multilaterali, o in cofinanziamento con Organismi 
internazionali. Ci sì propone di impiegare tale accresciuta possibilità di inter
vento in maniera coordinata con gli altri strumenti dell'aiuto pubblico allo 
sviluppo (in particolar modo i crediti di sviluppo particolarmente agevolati) 
onde potenziare la nostra presenza umana, tecnica e finanziaria nelle attività 
e nei programmi delle principali Organizzazioni internazionali operanti per 
lo sviluppo. 
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CONSUNTIVO ESERCIZIO 1978 

TABELLA A 

DENOMINAZIONE 
Programmazione 1978 

% 

Residui 
di esercizio Attuazione 
31 dicembre in % dello 

1978 stanziamento 

I. Programmi di ammodernamento e poten
ziamento delle strutture: 

1. - Esperti 

2. - Volontari 

3. - Convenzioni e contributi . . . . 

4. - Forniture 

II. Formazione professionale in Italia e con
tributi : 

1. - Formazione addestramento volontari . 

2. - Borse 

3. - Contributi 

III. Contributi e sovvenzioni a studi e pro
gettazioni 

IV. Partecipazioni a programmi internazionali 
e multilaterali 

V. Informazione e documentazione: 

1. - Volontari 

2. - Altri 

VI. Spese per il Dipartimento 

11.054 

2.141 

1.628 

2.875 

37,6 

7,28 

5,5 

9,8 

3.066 

— 

435 

127 

72,3 

100 

73 

95,6 

437 

5.001,5 

243,5 

1,5 

17 

0,8 

2.850 

2.400 

313 

137 

300 

9,7 

8,2 

1,1 

0,5 

285 

705 

139 

100 

100 

100 

90 

70 

100 

94 

53 

Totali 29.380 100 4.765 83,7 
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(in milioni di lire) 

TABELLA B 

DENOMINAZIONE 
Programma

zione 1978 
Programma-

% zione 1979 

Stanziamento 

Residui 

Totale disponibilità 

I. Programmi di ammodernamento e potenzia
mento delle strutture: 

1. - Esperti 

2. - Volontari 

3. - Convenzioni e contributi 

4. - Forniture 

II. Formazione professionale in Italia e contri
buti: 

1. - Formazione addestramento volontari . 

2. - Borse 

3. - Contributi 

III. Contributi e sovvenzioni a studi e progetta
zioni 

IV. Partecipazione a programmi internazionali e 
multilaterali 

V. Informazione e documentazione: 

1. - Volontari 

2. - Altri 

VI. Spese per il Servizio 

Riserva di stanziamento 

27.000 

2.380 

29.380 

1.675 

2.750 

5,7 

9,3 

32.000 

4.765 

36.765 

11.678 
1.809 
2.768 
2.325 

39,6 
6,2 
9,4 
8,0 

12.007,5 
2.988,5 
2.315 
3.985 

32,66 
8,13 
6,30 
10,84 

513 
4.720 
234 

1,7 
16,0 
0,8 

427,5 
5.737 
247 

1,16 
15,60 
0,67 

3.183 

2.180 

8,65 

5,93 

378 
130 

400 

— 

1,3 
0,4 

1,4 

— 

290 
360,5 

410 

2.634 

0,79 
0,98 

1,12 

7,17 

Totali 29.380 36.765 
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INDIRIZZI DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

P R E M E S S E 

1. — È convinzione del Governo italiano che l'equilibrato sviluppo di tutti 
i Paesi — dal soddisfacimento dei bisogni di base fino al pieno sviluppo! eco
nomico, sociale e culturale delle loro popolazioni — sia una delle essenziali 
condizioni dell'evoluzione verso rapporti internazionali più stabili. 

È quindi con profonda preoccupazione che esso constata come i persi
stenti squilibri economici tra le varie aree geografiche — aggravati tra l'altro 
dalla crisi energetica — contribuiscano a degradare il contesto politico ed 
economico del Terzo Mondo, ostacolando il soddisfacimento dei bisogni primari 
di una parte importante dell'umanità. 

2. — Il Governo italiano è in particolar modo sensibile alle gravi e 
spesso drammatiche conseguenze del sottosviluppo sulla situazione alimentare 
di una parte così rilevante delia popolazione mondiale, messe in evidenza 
anche nel corso del recente dibattito parlamentare sulla fame nel mondo; 
esso è cosciente della necessità di promuovere e partecipare ad uno sforzo 
congiunto della comunità internazionale per affrontare sia le situazioni imme
diate di carenze alimentari, sia i problemi -strutturali da risolvere allo scopo 
di adeguare la produzione di alimenti alle necessità delle popolazioni. 

3. — L'Italia ha sostenuto, insieme agli altri Paesi industrializzati — nelle 
varie sedi internazionali, e da ultimo in occasione del Vertice di Tokyo (28-29 
giugno 1979) — l'esigenza di stabilire costruttive relazioni con i Paesi del 
Terzo Mondo, in quanto « essenziali per la vitalità dell'economia mondiale ». 
In tale sede si è convenuto che particolare rilevanza, ai fini dello sviluppo, 
andrà data al settore energetico, ed a quello dei bisogni essenziali delle 
popolazioni. 

4. — In campo internazionale esiste un consenso su una serie di principi 
generali della cooperazione allo sviluppo, elaborati di concerto da tutti i 
membri della comunità internazionale, i quali costituiscono il necessario quadro 
di riferimento per l'elaborazione della politica italiana in questo settore. Par
ticolarmente attuali sono le decisioni e le raccomandazioni cui l'Italia ha 
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aderito, espresse — oltre che dal citato Vertice di Tokyo dei Paesi industria
lizzati — dalla 5a UNCTAD a Manila, nonché dalle recenti sessioni dell'As
semblea Generale delle Nazioni Unite. 

5. — Negli scorsi anni è andato inoltre crescendo il grado di interdipen
denza ed integrazione fra l'Italia ed il Terzo Mondo in tutti gli aspetti della 
economia. In particolare, la tendenza da parte di molti PVS ad adottare 
« un modello di sviluppo guidato dalle esportazioni » fa sì che la loro crescita 
economica viene ad essere un fattore di cui occorre tener conto — specie per 
quanto riguarda le produzioni e tecnologie meno avanzate — nel prevedere e 
programmare l'evoluzione della stessa economia italiana. 

6. — A fronte di tale situazione, l'aiuto pubblico italiano, diretto prevalen
temente verso i canali multilaterali, è rimasto a livelli bassi, sia rispetto agli 
altri Paesi industrializzati, sia rispetto alle reali capacità del nostro Paese. 

7. — Esistono tuttavia i presupposti per un concreto ed incisivo rilancio 
della politica italiana di cooperazione con i PVS, che permetta al Paese 
di assumersi, anche in questo campo, le responsabilità che corrispondono al 
concreto grado di sviluppo economico e sociale oggi raggiunto. 

In particolare : 

— La nuova legge n. 38 del 9 febbraio 1979 sulla Cooperazione con i 
Paesi in via di sviluppo fornisce gli strumenti per una azione quantitativa
mente e qualitativamente più incisiva ed articolata dell'Italia nel campo della 
cooperazione, « considerata parte integrante delle relazioni economiche inter
nazionali che l'Italia promuove, nel quadro dell'interdipendenza dello sviluppo 
di tutti i Paesi ». . . 

— Il Governo si è impegnato a stanziare i fondi necessari affinché 
l'aiuto pubblico allo sviluppo fornito dall'Italia raggiunga la media dei 
Paesi DAC. 

INDIRIZZI PER LA POLITICA ITALIANA 
DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

1. — L'Italia persegue una politica di cooperazione che mira a favorire 
lo sviluppo economico e sociale dei Paesi del Terzo Mondo, tenendo conto 
dei principi generali emersi nelle competenti sedi internazionali, nonché della 
specifica situazione del nostro Paese nei rapporti economici internazionali, in 
vista di un armonioso sviluppo dell'economia mondiale nel suo insieme. 

Nel quadro di tale politica verrà attribuita una particolare priorità alla 
crescita delle risorse alimentari ed , energetiche dei Paesi in via di sviluppo, 
indispensabili per assicurare il soddisfacimento dei bisogni di base delle loro 
popolazioni, 
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2. — Ai finì della determinazione del livello complessivo degli interventi, 
si riconosce in linea di principio la validità generale dell'obiettivo posto ai 
Paesi industrializzati di dedicare all'aiuto pubblico allo sviluppo stanziamenti 
pari allo 0,7 per cento del reddito nazionale lordo. 

Tenendo conto della specifica situazione italiana, ci si prefigge intanto 
di accrescere l'impegno italiano verso i Paesi in via di sviluppo per rag
giungere in un arco di tempo ragionevolmente breve la media dei Paesi DAC 
(attualmente lo 0,35 per cento del reddito nazionale lordo). A tal fine gli 
stanziamenti di bilancio saranno progressivamente aumentati. 

3. — Nei paragrafi seguenti sono delineati i criteri che il Governo si 
propone di seguire nel determinare per i prossimi anni la ripartizione del
l'accresciuto impegno finanziario italiano per l'aiuto allo sviluppo tra i vari 
canali multilaterali, e tra questi ed i canali bilaterali. 

Vengono al contempo stabiliti gli indirizzi sulla cui base il Comitato di
rezionale del dipartimento per la cooperazione allo sviluppo dovrà. — nella 
sua competenza — tracciare la programmazione delle iniziative italiane di 
cooperazione; tali criteri e tali indirizzi potranno essere eventualmente aggior
nati a seguito delle risultanze della prevista Conferenza nazionale per la 
cooperazione. 

A tali orientamenti — di carattere necessariamente generale — segue la 
previsione di massima dell'aiuto pubblico italiano allo sviluppo per il 1980, 
con una più precisa indicazione della ripartizione dello stanziamento aggiun
tivo di 200 miliardi per il 1980, annunciato dal Governo al Parlamento in 
occasione del recente dibattito sulla fame nel mondo. 

Tale ripartizione e tali direttive tengono conto degli impegni già assunti 
in sede internazionale, dei principi generali elaborati in seno alle competenti 
Organizzazioni internazionali delle indicazioni emerse dal recente dibattito par
lamentare, nonché del concreto ruolo che i vari strumenti di intervento — uti
lizzati congiuntamente — possono svolgere nell'odierna fase delle relazioni 
internazionali del Paese. 

I. — SCOPI E CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI 
EFFETTUATI ATTRAVERSO I CANALI MULTILATERALI E BILATERALI 

1. - Partecipazione finanziaria agli Organismi internazionali competenti per 
i problemi dello sviluppo. 

È il canale attraverso il quale l'Italia partecipa allo sforzo della comu
nità internazionale per il raggiungimento degli obiettivi generali di sviluppo 
del Terzo mondo concordati in sede internazionale, mediante un contributo 
finanziario « non legato » all'attività dei competenti Organismi internazionali. 

È obiettivo del Governo italiano fornire un apporto finanziario globalmente 
proporzionato alle responsabilità conferitegli dallo sviluppo economico e so-
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ciale del nostro Paese e articolato secondo il ruolo che l'Italia riterrà di 
dover svolgere negli organismi direttivi, nelle strutture e nelle attività dei 
singoli organismi, con specifico riferimento a quelli comunitari nonché a 
quelli operanti nell'ambito delle Nazioni Unite. 

In particolar modo ci si propone di dar corso a un immediato e sostan
ziale aumento dei contributi volontari al Programma delle Nazioni Unite per 
lo sviluppo, ad una serie di altri organismi operanti nel settore alimentare 
(P.A.M., CGIAR) e in quello degli aiuti di emergenza (UNHCR, UNICEF), 
nonché al Fondo delle Nazioni Unite per la scienza e la tecnologia di recente 
istituzione. 

L'incremento di tali contributi volontari, indicato per il 1980 nella parte 
finale del presente documento, sarà annualmente sottoposto al CIPES. 

2. - Cofinanziamento di specifici programmi di cooperazione realizzati da Or
ganismi internazionali, regionali, Banche dì sviluppo e consorzi inter
nazionali. 

È lo strumento per partecipare e contribuire ad iniziative di Organismi 
internazionali in settori che l'Italia considera di particolare interesse, e per 
stabilire un collegamento tra l'attività degli Organismi internazionali cui 
l'Italia partecipa nei modi e nella misura descritti nei paragrafi precedenti 
ed i programmi dì cooperazione che ci si propone di svolgere sul piano 
bilaterale. 

L'obiettivo è quello di promuovere operazioni triangolari, in collaborazione 
con Organismi internazionali (UNDP, FAO, UNIDO), con Fondi di sviluppo 
(FISA, Fondi Arabi) nonché con Banche internazionali di sviluppo (Banca 
Mondiale, Banca Africana, Banca Asiatica, Banca Interamericana), privile
giando i progetti da realizzare nel settore agro-alimentare, agro-industriale 
ed energetico. In quanto compatibili, verranno applicate in questo campo le 
priorità — geografiche e settoriali — delineate più oltre per i programmi 
di carattere bilaterale. 

Il Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo, nel programmare gli 
stanziamenti annuali per i crediti agevolati e per l'assistenza a fondo per
duto (doni e cooperazione tecnica) dovrà porsi l'obiettivo di incrementare 
il peso dei programmi realizzati attraverso cofinanziamenti e triangolazioni 
nell'aiuto pubblico italiano. 

3. - Cooperazione in sede bilaterale. 

Lo sforzo dell'Italia nel campo della cooperazione allo sviluppo, che si 
esplica principalmente attraverso i canali multilaterali di cui ai paragrafi 
precedenti, si completa tuttavia con iniziative di carattere bilaterale nelle 
quali, pur perseguendo i principi generali cui si ispira l'aiuto italiano allo 
sviluppo, si terrà conto della specifica realtà dei nostri rapporti bilaterali 
— politici ed economici — con i Paesi beneficiari e della loro evoluzione. 
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Gli interventi di carattere bilaterale saranno quindi realizzati secondo 
i criteri di priorità geografica e settoriale indicati nei paragrafi seguenti, 
tradotti in pratica secondo le direttive che verranno impartite dal Comitato 
direzionale. 

Per quanto possibile, i programmi di carattere bilaterale dovranno tener 
conto ed essere raccordati con le iniziative degli organismi multilaterali di 
cui l'Italia fa parte, con particolare riguardo a quelli comunitari. 

IL — CRITERI DI PRIORITÀ PER GLI INTERVENTI DA REALIZZARSI 
ATTRAVERSO I CANALI BILATERALI, 0 ATTRAVERSO COFINANZIAMENTI 

CON ORGANISMI, BANCHE 0 CONSORZI INTERNAZIONALI 

1. - Priorità geografiche. 

Le iniziative di cooperazione realizzate attraverso i canali bilaterali sa
ranno dirette prevalentemente verso Paesi individuati secondo i seguenti 
criteri : 

— esistenza di concreti vincoli storici, culturali o di consistenti comu
nità italiane o di origine italiana; 

— possibilità di realizzare — anche quando già esistano rapporti parti
colarmente intensi — una maggiore complementarità ed integrazione delle 
rispettive economie, nell'interesse comune; 

— possibilità di mobilizzare, con un intervento di cooperazione allo svi
luppo, le risorse — naturali e finanziarie — disponibili; 

— possibilità di facilitare l'utilizzo di risorse complementari tra Paesi 
in via di sviluppo, favorendo i processi di integrazione regionale. 

Tali criteri — sulla base dei quali assumono carattere prioritario certe 
aree geografiche (ad esempio Bacino Mediterraneo, Medio Oriente, Corno 
d'Africa, eccetera) — verranno applicati con la elasticità necessaria per tener 
conto della opportunità di poter intervenire anche in Paesi che presentano 
particolari problemi (Paesi meno sviluppati, Paesi di recente indipendenza, 
Paesi privi di sbocco al mare, isole, eccetera). 

La cooperazione fornita in via bilaterale verrà concentrata in un limi
tato numero di Paesi, secondo le direttive che dovranno essere fissate dal 
Comitato direzionale di cui all'articolo 10 della legge 38 del 1979, e ciò per 
evitare un'eccessiva dispersione delle nostre risorse pur sempre limitate. 
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2. - Priorità settoriali. 

Nella programmazione degli interventi a carattere bilaterale e nella misura 
del possibile — di quelli realizzati attraverso cofinanziamenti con Organismi, 
Banche e Consorzi internazionali — verrà attribuito carattere prioritario ai 
seguenti settori : 

a) Agricoltura e produzione alimentare: ci si prefigge l'obiettivo di col
laborare allo sviluppo di autonome capacità di produzione alimentare nei 
Paesi del Terzo Mondo, mettendo a loro disposizione quella parte del patri
monio scientifico e tecnologico dell'agricoltura italiana più adatta alle loro 
specifiche situazioni economiche e ambientali. 

b) Energia e materie prime: si tratta di contribuire allo sviluppo di 
nuove fonti di energia (convenzionali ed alternative) per diminuire la dipen
denza dall'estero dei Paesi riceventi, ed eventualmente favorire la creazione 
di correnti di intercambio con l'Italia, che portino ad una maggiore integra
zione delle rispettive economie; 

e) Settore Terziario: ci si propone di appoggiare, grazie alle esperienze 
ed alle tecnologie sviluppate in Italia, la crescita dei comparti del settore ter
ziario che condizionano in ogni Paese le possibilità di sviluppo sia agricolo 
che industriale ed in particolare quelli dei trasporti, delle telecomunicazioni, 
nonché delle risorse umane indispensabili per l'assorbimento ed il miglior 
utilizzo delle tecnologie fornite negli altri settori; 

d) Industria: l'obiettivo è di favorire un maggior grado di integrazione 
con la produzione italiana, favorendo quindi lo sviluppo dei rapporti bila
terali. 

3. - Altri criteri da seguire nella programmazione della cooperazione bila
terale. 

Nella definizione delle iniziative di carattere bilaterale — e di quelle rea
lizzate tramite cofinanziamenti — si terrà altresì conto dei seguenti criteri: 

— effettiva corrispondenza delle singole iniziative alle priorità di svi
luppo definite dal Paese ricevente; 

— trasferimento di tecnologie adeguate in relazione allo stato di svi
luppo economico e sociale del Paese ricevente; 

— creazione di una capacità di impiego autonomo, da parte del Paese 
ricevente, di tali tecnologie; 

— impiego integrato dei vari strumenti di intervento, nel quadro di 
una programmazione pluriennale. 
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III. — INTERVENTI DI COOPERAZIONE DI CARATTERE PARTICOLARE 

1. - Programmi di volontariato civile. 

Le iniziative da realizzarsi in questo settore — direttamente o attraverso 
gli organismi specializzati — andranno intese al duplice scopo dì fornire un 
concreto contributo allo sviluppo dei Paesi riceventi e di favorire — mediante 
la loro stessa partecipazione — l'impegno di giovani italiani a favore dello 
sviluppo del Terzo Mondo. 

Tali iniziative non saranno quindi necessariamente contenute entro i li
miti geografici e settoriali previsti per i programmi di carattere bilaterale, 
e dovranno rivolgersi soprattutto verso il soddisfacimento dei bisogni fonda
mentali dei Paesi e delle zone meno sviluppate. In tale quadro particolare 
attenzione verrà attribuita all'invio di volontari in programmi realizzati da 
Organismi multilaterali. 

Date le finalità che perseguono i programmi di volontariato, verrà in 
special modo curata la informazione da effettuarsi in Italia circa le possi
bilità che essi offrono ai giovani (in alternativa o meno al servizio militare 
obbligatorio), ed alla formazione professionale dei volontari da inviare nei 
Paesi in via di sviluppo. 

2. - Aiuti umanitari e di emergenza. 

Accanto alle iniziative di aiuto allo sviluppo, di cui ai paragrafi prece
denti, la programmazione annuale dell'aiuto pubblico italiano dovrà conte
nere un congruo fondo per aiuti di carattere umanitario da destinarsi alle 
popolazioni dì Paesi in via di sviluppo colpiti da calamità naturali o che 
versino in condizioni di particolare emergenza. Tali aiuti potranno essere for
niti attraverso i seguenti canali: 

— aiuti di emergenza nel settore alimentare, destinati sia all'acquisto 
che al trasporto — con i mezzi più rapidi — di alimenti per popolazioni 
colpite da carestie o altre calamità; 

— contributi finanziari a programmi di emergenza di organismi multila
terali, specie nei casi in cui una iniziativa italiana non potrebbe da sola 
raggiungere risultati proporzionati all'effettiva dimensione del problema da 
affrontare; 

— programmi di emergenza da realizzare attraverso gli strumenti della 
cooperazione tecnica (invio di personale e attrezzature) specie nel campo 
della assistenza medica e dei primi soccorsi alle popolazioni colpite da ca
lamità. 

A tale scopo è in fase di organizzazione presso il Dipartimento per la 
cooperazione allo* sviluppo un centro di coordinamento, destinato alla rapida 
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ed organica messa in opera delle capacità e dei mezzi di intervento delle 
varie Amministrazioni ed Enti statali. 

L'ammontare del fondo per aiuti umanitari e di emergenza verrà fissato 
annualmente dal Comitato direzionale e — per il 1980 — è precisato nella 
parte finale del presente documento. 

IV. - AIUTO PUBBLICO ALLO SVILUPPO PER IL 1980 
PREVISIONI E IMPIEGO DELLO STANZIAMENTO AGGIUNTIVO 

DI 200 MILIARDI DI LIRE 

1. - Previsione dei versamenti nel 1980 a fronte di impegni già in essere. 

Nell'aiuto pubblico italiano per il 1980, ai versamenti che verranno rea
lizzati in esecuzione di tutti gli impegni già presi fin da ora — sia nel set
tore bilaterale sia soprattutto in quello multilaterale — verranno ad aggiun
gersi i versamenti che verranno effettuati, nell'arco dell'anno, a valere sullo 
stanziamento aggiuntivo di 200 miliardi, annunciato dal Governo in Parla
mento. È quindi l'impiego di tale ultimo stanziamento che fornirà la prima 
occasione per una concreta applicazione degli indirizzi e delle priorità di 
carattere generale di cui alle pagine precedenti. 

Una stima prudenziale dei versamenti effettivi previsti nel 1980 a fronte 
di impegni già presi fa ritenere probabile il seguente risultato (vedi Nota): 

Milioni 
di $ 

Versamenti bilaterali (assistenza tecnica e crediti agevolati) . 15 

Contributi a Fondi e programmi comunitari 177 

Contributi a Banche e Fondi internazionali 85 

Contributi a Organismi e programmi multilaterali (soprattutto 
del Gruppo Nazioni Unite) 30 

307 

N. B.: Tali cifre sono state stimate secondo i criteri stabiliti dal Comitato aiuto 
allo sviluppo (DAC) dell'OCSE, e cioè al netto dei rientri, sulla base dell'andamento 
medio del rapporto versamenti/stanziamenti fatto registrare negli ultimi anni dall'aiuto 
pubblico italiano. 
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2. - Ripartizione dello stanziamento aggiuntivo di 200 miliardi. 

Neiì'effettuare la ripartizione dello stanziamento aggiuntivo per l'aiuto allo 
sviluppo tra i vari canali bilaterali e multilaterali — tenendo conto degli indi
rizzi generali di cui ai paragrafi precedenti ed in particolare delle risultanze 
del recente dibattito parlamentare sulla fame nel mondo — ci si è posti i 
seguenti obiettivi concreti : 

— orientare l'utilizzo delle nuove risorse prevalentemente verso il set
tore agricolo, agro-alimentare, agro-industriale ed energetico, tenendo conto 
anche dei settori connessi con lo sviluppo rurale (energia, trasporti, infra
strutture, sanità); 

— confermare la priorità fino ad ora accordata ai canali multilaterali, 
garantendo nel contempo un ragionevole incremento delle risorse da erogare 
attraverso i canali bilaterali, anche con lo scopo di rendere possibili opera
zioni triangolari che creino nessi organici tra i due aspetti dell'aiuto; 

— ottenere un maggiore equilibrio nell'ambito degli strumenti di inter
vento tra i contributi a titolo gratuito (fino ad ora assolutamente prevalenti) 
ed i contributi finanziari a condizioni particolarmente agevolate (crediti allo 
sviluppo), permettendo anche in tal modo ai nostri limitati ma molto quali
ficati programmi di cooperazione tecnica di sviluppare tutte le loro poten
zialità di trasferimento di tecnologie; 

— indirizzare i fondi aggiuntivi attraverso canali e procedure che ga
rantiscano un elevato tasso di effettivo impiego, nel corso dell'anno, degli 
stanziamenti disponibili. 

Tenendo presente il raggiungimento di tali obiettivi, ci si propone quindi 
dare la seguente ripartizione di massima allo stanziamento aggiuntivo di 
200 miliardi: 
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A) Doni 

(in milioni di lire) 

AIUTO BILATERALE AIUTO MULTILATERALE 

Aiuto d'emergenza nel settore 
alimentare 

Finanziamento per ampliamento 
programmi assistenza tecnica 
settore agro-alimentare 

Interventi straordinari per pro
grammi umanitari e di svi
luppo a favore PVS colpiti 
da calamità naturali, eventi 
bellici o che versano in si
tuazioni d'emergenza . 

Remissione debiti finanziari ai 
PVS più poveri (LLDC) 

Contributi interessi al fine di 
rendere particolarmente age
volati taluni crediti finanziari 
per i PVS più poveri, a va
lere sul Fondo di Rotazione 

5.000 

5.000 

15.000 

19.000 

Contributi volontari ad Organiz
zazioni Internazionali che si 
occupano prevalentemente di 
aiuto allo sviluppo 

Fondo Comune per la stabilizza
zione prezzi delle materie 
prime 

Contributi finanziari, a titolo gra
tuito, per realizzazione pro
grammi e progetti di svilup
po, promossi da Organizza
zioni Internazionali (UNDP-
FAO-UNIDO) ovvero da Fon
di (FISA-AFESD) e Banche 
di sviluppo, con priorità al 
settore agricolo ed agro-indu
striale 

25.700 

15.000 

16.000 

5.000 

Totale 49.000 Totale 56.700 
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B) Crediti agevolati 

(in milioni di lire) 

Fondo di rotazione — Lire 94.300. 

Per la concessione di crediti agevolati destinati: a) progetti di grandi di
mensioni, in operazioni triangolari con Organizzazioni internazionali (UNDP, 
ecc.), Fondi arabi (AFESD, ecc.), nonché Banche di sviluppo (BIRS, BAD, 
ADB, BID); ovvero b) per crediti agevolati a Paesi in via di sviluppo consi
derati prioritari per progetti di aiuto allo sviluppo nei settori di maggiore 
interesse (prevalentemente agricoltura e agroindustria). 

3. - L'aiuto pubblico italiano nel 1980. 

Tali stanziamenti aggiuntivi non saranno comunque interamente contabi
lizzati nell'aiuto allo sviluppo per il 1980, sia perché un criterio prudenziale 
consiglia di prevedere un tasso di versamenti effettivi nel corso dell'anno 
inferiore al 100 per cento, sia in quanto la cifra prevista per la remissione 
dei debiti ai Paesi più poveri (19 miliardi) non è — secondo i criteri stabiliti 
in sede DAC — tecnicamente considerata far parte dell'aiuto allo sviluppo, 
pur rispondendo nella sostanza alle finalità di quest'ultimo. 

Tenendo conto di tali indispensabili precisazioni, la ripartizione dell'aiuto 
pubblico italiano per il 1980 (versamenti) può prevedersi come segue: 

Milioni 
di $ USA 

Versamenti bilaterali (assistenza tecnica e crediti agevolati) . 140 

Contributi a Fondi e programmi comunitari 177 

Contributi a Banche e Fondi internazionali 101 

Contributi a Organismi e programmi multilaterali (principal
mente del Gruppo Nazioni Unite) 80 

498 
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L'effettivo esborso, nel 1980, di tale cifra attraverso i vari canali sopra 
elencati permetterà di raggiungere nello stesso anno l'obiettivo indicato dal 
Governo di portare l'aiuto pubblico allo sviluppo allo 0,13-0,14 per cento del 
reddito nazionale lordo — in vista di arrivare, in un arco di tempo ragionevol
mente breve, attraverso stanziamenti e versamenti progressivamente crescenti, 
alla media dei Paesi DAC. 

L'aiuto pubblico italiano rimarrà quindi caratterizzato — sia in senso asso
luto, sia rispetto a quanto fatto dagli altri Paesi industrializzati — da una 
molto accentuata prevalenza delle erogazioni effettuate tramite i canali multi
laterali, le quali raggiungeranno il 71 per cento del totale. 


