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n. 264 (Re!.); n. 299 (ReI.); n. 304~B;
n. 313; n. 354; n. 367; n. 368; n. 372;
n. 381; n. 430; n. 518; n. 525; n. 548;
n. 554; n. 563; n. 573; n. 576; nn. 584,
585; n. 639; n. 708~B; n. 840.

Moz.: n. 9.

Interp.: n. 55; 56; 64; 83; 97; 110; 112.

Interr. or.: n. 147; 293; 323; 346; 376;
449; 460.

Interr. scr.: n. 489; 735; 765; 949; 950.

Per lo svolgimento di interpellanze e di in~
terrog:azi1()ni, p. 4408, 5023.

Per la treg:ua d'armi in Indocina, p. 6555;
per la morte di Enrico Fermi, 'p. 8539.

Sul proeesso verbale, 'p. 8310.

Anno 1955.

Membro della Commissione speciale per
l'esame del disegno di legge n. 879, pa~
gina 9395.

Comunicazi1()ni d,el Governo, p. 12272.

.Disegni di le:g,ge: nn. 678, 679; .n. 795; n. 875;
n. 879; n. 908; n. 937; nn. 933, 934; n. 943;
n. 980; ~. 1017; n. 1073; n. 1090; n. 1165;
n. 1218; n. 1264; n. 1270.

Moz.: n. 14.

Interp.: n. 124; 135; 164; 166.

Interr. or.: n. 552; 556; 557; 578; 644; 676;
678; 742; 752; 753; 757.

lnterr. scr.: n. 949; 950; 1204; 1751-

Per lo svolgimento di interrog:azioni, ipa~
gina 10489.

,Per i fatti verificatisi al 'sanatorio Forlanini
in Roma, p. 11918.

Anno 1956.

Membro della Commissione :speciale per lo
esame del dise;gno di leg:ge recante 'prov~
vedimenti speciali <per la ,città di Roma,
p. 14710.

Comunicazioni del ,Governo, p. 14826, 14864.
.Di,segni di legg,e: n. 1318; n. 1326 (ReI.).

Moz.: n. 25..
Interr. or.: n. 975.
Interr. scr.: n. 1840; 1841; 1842; 2079;

2546.

P.er la nomina di una Commissione sp'eciQ~
le per l',esame del disegno di legge con~
cernente provvedimenti s'peciali per la
città di Rama, p. 14397.

Anno 1957.

Membro della 6a Commiss., p. 22932.

Disegni di legge: n. 1661; n. 1705; li. 1772;
n. 1814; n. 1818; n. 1943; n. 1955; n. 1970;
n. 1976; n. 2064; n. 2107; n. 2120; n. 2153;
n. 2213; n. 2224; n. 2237; n. 2311.

lnterr. ar.: n. 1039; 1167; 1168; 1180; 1208.

lnten. scr.: n. 2546; 2603; 2604; 2606; 3063;
3236; 3267.

Per lo svalgimento di interpellanze e inter~
rogazioni, p. 20122.

Per il 150° anniversario della nascita di Giu~
seppe Garibaldi, p. 22486; per il conferi~
mento del Premio Nobel al professor Da~
niele Bovet, p. 24585.

Anno 1958.

Autorizz,azioni 'a ,procedere (.Doc. XVIII,
XXVII).

Disegni di legge: n. 2237~B; n. 2238;
n. 2247; n. 2291; n. 2293; nn. 2369, 2367,
2368, 2370; n. 2425; n. 2443; n. 2448;
n. 2521.

InteI'ip.: n. 308.

In-terr. 011'.:n. 1168; 1180; 1208.

l'nterr. scr.: n. 3236; 3549.

Ordin,e dei Lavori, p. 26780, 26782, 27143.

Per la discussione di disegni di leg:ge, pa~
,gine 2,6527, 26528, 26530; per la diseus~
sione del disegno di leglg,e n. 2291, pa~
gina 27039.

E

EINAUDI LUIGI

Anno 1955.

Membro del1a 6a Commiss., p. 12470.

Ringraziament1() ad un s:aluto augura le, pa~
,gina 14230.
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Anno 1956.

Disegni di leg,ge: n. 1277.

P,etizione, n. 42 (Doc. CIX).

Rin,graziamento ad un sHluto augurale, 6a
Commiss., p. 687.

Anno 1957.

Membro della 6a Commiss., p. 22932.

Anno 1958.

.Disegni di leg~e: nn. 1654, 1854, 2235.

ELlA RAFFAELE

Anno 1953.

Convalida, 'p. 309.

Membro della 6a Commiss., p. 54; membro
della Commissione spedale per l'esame del
disegno di leg:ge relativo ai danni di
guerra, p. 2186.

Disegni di legge: n. 20; n. 150~B.

Interr. or.: n. 162.

Interr. ser.: n. 166.

Anno 1954.

DIsegni dI legge: n. 124; n. 197; n. 220
(ReI.); n. 232; n. 303 (ReI.); n. 368;
n. 442 (R,el.); n. 588 (ReI.); n. 559; n. 597.

Anno 1955.

Disegni di le~ge: n. 876; n. 931; n. 955
(ReI.); n. 1165.

Interp.: n. 159.

Interr. or.: n. 570; 705.

Interr. ser.: n. 10054;1656.

Anno 1956. ~

Membro della Giunta delle elezioni, 'P. 14941;
membro della la Commiss., p. 15004; mem~
bra della Commissione speciale pe:r l'es,a~
me del disegno di leg.ge riguardante le
norme generali sull'azione amministI1ati~
va, p. 18566.

Disegni di leg,ge: n. 1268 (ReI.); n. 1346;
n. 1348; n. 1435 (ReI.).

Interp.: n. 178.

Interr. or.: n. 705.

Interr. ser: n. 2049.

Anno 1957.

Membro della la Commiss., p. 22931; Segre~
tario della Giunta delle elezioni, p. 22933.

Disegni di legge: n. 1641; n. 1855; n. 1900
(Re!.); n. 1923 (Re!.), n. 2007 (ReI.).

Interr. ser.: n. 2935.

Per la morte dell'onorevole Giovanni Conti,
p. 20854.

Anno 1958.

DIsegni di leg.ge: nn. 1202, 1902, 1898, 1912,
1451, 1731, 1770, 1896, 1913; n. 2242
(ReI.); n. 2244; n. 2308 (ReI.); n. 2377.

ERMINI GIUSE,P1P,E

Anno 1954.

Sott08'egretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei miwistri, 'p. 2826; dimis'sio~
na;ri,o, p. 2870; 'normina, p. 2922. Mimstro
della pubblica istruzione, p. 7081.

DI,segni di legge: n. 299; n. 343; nn. 490,
491, 492, 492~bis; n. 624; n. 677; n. 708~B;
n. 723; n. 724; n. 840.

Interr. or., risposte: n. 75; 143; 196; 3003:
397; 474; 558; 624.

Interr. sa., ris'poste: n. 696; 697; 704; 712;
722; 725; 726; 744; 751.

Anno 1955.

Ministro della pubblica istruzione; dimis'8io~
nario, p. 120084.

Inter,r. ser." risposte: n. 722; 783; 855; 87i);
898; 902; 904; 10010; 1016; 1044; 10L!7;
1073; 1091; 1093; 1124; 1125; 1140; 1160;
1161; 1165; 1243; 1318; 1330.
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III Legislatura
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Oomunicazioni del Governo, p. 24501. EINAUDI LUIGI

Disegni di legge: n. 129~B; n. 266~B;
n. 266~D; nn. 359, 904 (ReI. di min);
nn. 1086, 1761; n. 1781; n. 1785; n. 1786;
n. 1791~B; n. 1795; n. 1863; n. 1866;
n. 1885; n. 1886; n. 1900; n. 1928;
n. 1930; n. 1930~B; n. 1966; n. 2000;
n. 2037; n. 2040; n. 2050; n. 2072;
n. 2124; n. 2127; n. 2131; n. 2140;
n. 2171; n. 2177; n. 2209; n. 2229;
n. 2319.

Interp.: n. 268; 375; 378; 382; 393; 395;
400; 409; 421; 427; 450; 462; 481; 487;
493; 494; 500; 501; 505; 511;

Interr. or.: n. 953; 959; 1036; 1044; 1222;
1241; 1254; 1269; 1287; 1288; 1294;
1300; 1304; 1310.

InterI'. scr.: n. 1802; 1803; 1970; 2016;
2017; 2049; 2618; 2654; 2690.

Inchiesta parlamentare: Doc. 73.

Inversione dell'ordine del giorno, p. 2179L

Per lo svolgimento di un'interpellanza.
p. 18988.

Sul processo verbale, 6a Oommiss., p. 754.

Per la morte del professor Francesco
Giordani, p. 16027.

Anno 1962

Interp.: n. 511; 528; 548; 562; 563; 594;
609; 610; 61L

InterI'. or.: n. 1300; 1391; 1395; 1430;
1431; 1438; 1439; 1444; 1445; 1446;
1457; 1529; 1534; 1548; 1552; 1588.

InterI'. scr.: n. 2690; 2749; 2761; 2821;
3183; 3292; 3451; 3452.

Per lo svolgimento di interrogazioni sui
fatti di Oeccano, p. 25856.

Sull'ordine dei lavori, 6a Oommiss., pa-
gina 1180.

Per la ricorrenza del 20 settembre, pa~
gina 28124; per l'apertura del Ooncilio
ecumenico « Vaticano II)), p. 28854.

Anno 1963

Disegni di legge: n. 1129; n. 2083; n. 2124-B;
n. 2174-B; n. 2177~B; n. 2205; n. 2284;
n. 2384; n. 2403; n. 2432; n. 2498;
n. 2542; n. 2554; n. 2578; n. 2613.

InterI'. or.: n. 1446; 1602.

InterI'. ser.: n. 3449; 3451; 3536; 3622;
3626; 3667; 3668; 3669; 3684; 3686;
3687.

Sulla richiesta di procedura urgentissima
per il disegno eli legge n. 2510, p. 32621.

Sul processo verbale, 6a Oommiss., p. 1742,
1743.

E

Anno 1958

Membro del1a 3a Commiss., p. lfi8.

Anno 1961

Deceduto il 30 ottobre 1961.

.Annunzio della morte, p. 22571.

Oommemorazione, p. 22597.

ELKAN GIOVANNI

Anno 1960

Sottosegretario di Stato per la pubblica
istruzione, p. 13859.

Disegni di legge: n. 381~B; n. 605~B; n. 814;
n. 822; n. 878; n. 992; n.993; n. 1028;
n. 1128; n. 1152; n. 1153.

Interp. risposte: n. 175; 334.

InterI'. or., risposte: n. 744; 745; 910; 961.
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CCCX]~VI SEDUTA

MARTEDÌ 13 DICEMBRE 1955
.. .

Presidenza del Presidente MERZAGORA

e del Vice Presidente MOLÈ

INDICE

Commissione parlamentare consultiva:
Variazioni nella composizione . . Pago 14226

Congedi . . . . . . . 14226

Disegni di legge:

Annunzio di presentazione . . . . . . . . .
Deferimento all'approvazione di Commissioni

permanenti .................
Deferimento all'esame di Commissioni per~

manenti . . . . . . . . . 14229,
Presentazione . . . . . .

Richiesta e approvazione
genza e urgentissima

Trasmissione

14226

14227

14-251

14231

di procedura d'UI:~
. 14229, 14231

14226

« COl'l'e8ponsione di indennità di carica
agli amministratori comunali e provinciali

e rimborso di spese agli amministratori
provinciali» (100) (Seguito della discus-
sione e approvazione):

14233 e passim
. . 14237, 14241
14232 e passim

14243
14233

. 14235, 14240
]4233 e lJassim

. 14236, 14244
. . . . . ]4246
. . . . . 14237

dell'interno 14232 e passl:m
. . . . 14232, 14233, 14235

PRESIDENTE

AGOSTINO

CANEVAnI, relator-e .
FERRAHI .
l<'RANZA

GRAMEGNA

MINIO . .
MOLINELLI

SeRIA VONE

SmU"LE .
'l'AMBRONJ, M'inistro
ZOLI. . . . . . . .

«Soppressione e messa in liquidazione di
Enti di diritto pubblico ed altri Enti sotto
qun lsi asi forma costituiti, soggetti n vigi.

Innza (lello 8tato p comunque interessanti

la finanza statale» (319) (Rinvio della di-
scussione) :

BlTOS81 . Pago
GAVA, Ministro del tesoro.
MANCINELLI. . . . .
M01'T, Sot:tosegreta1'io

S01'O. . . .
RODA.. . . . . . . .
l'COl'C'I MARRO

14249
14251
14250. 14248,

di Stato Pe1' il te~
. 14249, 14250

14247
14250
14248
14250

'l'RABueeRI, rela,t01'e .
ZOLI. . . . . . . . .

Interpellanze:

Annunzio . . . . ]425]

Interrogazioni:

Annunzio .

Relazioni:

Presentazione

]4251

. . . . . . . . . . . . 14229

Saluto a Luigi Einaudi:

PRESIDENTE

EINA UDI . .
S~~GNJ, PI'es'iden,fe

nistr-i, . . . . .
(Zel Oonsiglio dei mi~

La se(Ùda è apert,a al~e .or,e 16,/10.

14230
14230

J4230

MERLIN ANGELINA, Segretarria" dà let~
tura odd proc!e'sso verbale della seduta del
29 niOvlembr,e, che è ,approvato.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)
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sul disegno ,di legge: «Ratifi,ca ed esecuzione
del Protocollo tendente a limitare ed a discì~
plinare la coltura del papavero, nornchè la pro~
duzione, il ,commerciO' internaziO'nale, il com~
merci o all'ingrosso e l'impiego dell'oppio, fir-
mato a New York il 23 giugno 1953, eO'n Atto
finale e Risoluzioni» (1031);

a nomé della 5a Commissione permanente
(Finanze e tesoro), dal senatore Cenini sul di~
segno di legge: «Pensioni ai superstiti delle
vittime e .agli inabili delle alluvioni avvenute
nell'estate~autunno 1951 e nell'autunno 1953 »
(256), d'iniziativa dei senatO'ri Bolognesi ed
altri.

Queste relazioni saranno stampate e distri~
buite ed i rellativi dis,egni di legge sarannO'
iscritti all'ol'dine del giorno di una delle pros~
sime sedute.

Saluto a Luigi Einaudi.

(Entra nell'Aula il senator.e Luigi Einaudi,
accolto da vivi, gewemli appl~ausi).

PRESIDENTE. Sono sicuro di interpretare
il sentimento unanime del Senato rivolgendo
un def.eren.te ,e cordiale saluto al Presidente
Einaudi, il quale interviene oggi per la prima
vO'lta ai lavori dell' Assemblea dop'O la cessa~
zione daUa suprema Magistratura della Re~
pubblica, alla quale ha p,rodigato le sue in~
siwni doti di studioso e di statista.

Dalla sua rinnovata partecipazione ai la~
vori parlamentari il Senato ,attende, come per
il passato, un preziosO'contributo di scienza
e di saggezza politica. Per questa attività for~
mulo i voti ,più affettuosi. (Vivis.c;imi, glen,erali
app~ausi) .

SEGNI, PresiJi£ente del ConsigU,o dei m~~
nistrr/:. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SE-GNI, Pre,sidente del Consiglio i£ei mi~
mstri. A nome del Governo e mio personale
mi associo alle parole del Presidente di questa
Assemblea e porgo al Presidente Einaudi, del
guale ebbi l'onore di essere collega in un mo~

mento molto diffi.cile per la politica monetaria
italiana e al quale noi andiamo tutti debitori
della stabilità della nO'stra moneta, berre pre~
zioso tra i preziosi, il mio saluto ,e il più fer~
vido augurio che egli possa ancora a lungo
collaborare in questa Assemblea con quello
spirito di solidarietà sociale, .eon quella nobiltà
e con quella sapienza 'con la qual,e egli ha retto
in questi anni :la ,suprema Magistratura dello
Stato. (Vivissimi, gerner<aliapp'lausi).

EINAUDI. Domando di .parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI. Ringrazio il Presidente del Se-
nato deHe cortesi espr,essioni che ha avuto a
mio riguardo e ringrazio anche il Presidente
del Consiglio del sal<uto che ha voluto por~
germi. Sono orgogliO'so di rientrare in questa
Aula nella quale la prima volta ho fatto il
mio ingl'esso il 9 dicembre 1919, quasi esatta~
mente trentasei anni fa. Molto spazio di tempo
corre da quell' epoca ad oggi. Quando sono en~
trato accompagnato, come allora era uso, al
banco della Presidenza dai miei due carissimi
amici 'senatori Franeesco Ruffini ,e Luigi Al~
bertini, l'impressione che hOoavuto era quella
di un certo timore rev,erenziale. NelI'Aula si
vedevano molti più capelli canuti di quelli che
io vegga adessOo,molti più uomini dall'aspetto
venerando ~ non che nOoinon l'abbiamo, ma

allora questo aspettO' era più diffusO' ed incu~
tevasoggezione; ma la sO'ggezione che mi è
venuta meno a g:rado a gr'ado, non a'Pperna mi
sono potuto ,persuadere che in quell'Aula do~
minava la più amDia e illimitata libertà di
discussione intorno ai prohlemi, .pure impor'-
tanti, che si discutevanOo. Se non vi è questa
libertà illimitata di discussion€" manca la ra~
gione del ,Pa:rlamento, manca la ragione della
libertà politica. Un po' per volta questa li~
bertà di discussione si è illanguidita e si è da
libertà illimitata convertita gradatamente in
una libertà tecnica, in una libertà 'Oggettiva.
Anche durante il ventennio c'era discussione,
ma poteva attuarsi soltantOonell'ambito di certe
idee, entro certi cO'nfini che non potevano es~
sere oltrepassati. La limitaz'ione fiu causa di
,grave scadimento delle dis:cussioni medesi~
me. Ed io ricordo che negli ultimi anni, man~
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cando J'amimo della discussione, mancando
l'animO' dell'opposizione senza limiti, era ne~
cessario qualche volta che il Presidente del
Senato invitasse almeno due oratari a rap~
pr,es,entare le 'parti opposte. Quella non era
discussione vera e propria, quella ,era un ca~
muffamenta della libertà politica e della li~
bertà di discussione. Debbo dire che durante
tutti gli anni in cui sono stato assente avendo
sentito il dovere di seguire i dibattiti di que.sta
Assemblea, dalla qua'le ia non mi sono mai
sentito idealmente distaccato, la lettura at~
tenta di essi mi ha persuaso che nai siamo tar~
nati a quella che è veramente disoussione, per~
chè senza limitazioni ,e sola garanzia di libertà
poEtica.

Allo spirito di libertà che domina nella As~
semblea nella quale oggi rientra renda amag~
gio come al ritol'lla alle migliari tradizlOni d€lle
epache passate. (Vivis,simi, generali apIplausi.
Moolte e,ongra,tulazioni).

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ

Presentazione di disegni di legge ed approva-

zione di procedura urgentissima e d'urgenza.

SEGNI, Pr,esid,en.te del Cornsiglio d,e'i mi~
nistri. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha faeoltà.

SEGNI, Pr,e:smente del COr/JSiglio dei mi~
nistrri. Ho l'o.nor€. di presentare al Senato il
disegno di legge:

«Autorizzazione della spesa
funzionamento della Corte
(1279).

necessaria al
costituzionale»

Chiedo ehe per tale disegno di legge SIa
adottata la ,p,rocedura d'urg,enza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Pre~
sidente del Consiglio della 'presentaziane del
p~edetto dis,egna di legge che sarà stampato,
distribuito ed asspgnato a1la Commission€,
cO'mpetente'.

Il Senata dovrà pronunciarsi sulla richiesta
della procedura d'urgenza.

ZOLI. Damando di parlare.

PRESIDENTE. N e ha fa.coltà.

ZOLI. Chiedo che sia adattata, anzichè, quel~
la ur,gente, la procedura u~gentissima, in moda
che, prima delle prossime ferie, anche la Ca~
mera sia in grado. di approvare questo disegno
di leg,ge.

PRESIDENTE. A' termini dell'a,rtkolo 53
del Regolamento, per l'approvazione della ri~
chiesta di pracedur,a urgentIssima acco.rre la
maggior,anza di due telrzi.

Nan ,esSendo.VI obiezioni, metto ai voti la
richiesta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(,È (J;pprovata).

VIGORELLI, Ministro del lavorio e diella
pr,evid,enza soeiaÙ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VI'GORELLI, MinistJro del lavoro, e d,eUa
previder/Jza socia.lel. Ho l'ono.re di presentare
al Senato. i seguenti disegni di legge:

«Sistemazione giuridica .ed econamica dei
collocatmi comunali» (1280);

«Disposiziani in materia di assegni fami~
Eari» (1281).

Chiedo che per il primo di tali disegni di
legg€, sia adottata la procedura di urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevaJe Mi~
nistro del lavoro e della pl'>evidenza sociale
della presentazione dei predetti disegni di leg~
ge, che saranno stampati, distrIbuiti €dasse~
gnati alle Commissioni competenti.

Il Senato davrà pro.nu.nciarsi sulla richiesta
di procedura di urgenza per il disegna di leg.ge
concernente la sistemazione gÌ'uridicaed eco~
l10mica dei collocatori comunali.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto
ai voti tale richiest.a. Chi l'approva è pr,egato
di alzarsi.

(l'j apr)(('I01Jlat,a).
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La s,etduta è ap,erta, ,alle ore 17.

MERLIN ANGELINA, Segr:et'aria, dà let~
tura del pvroc'es,so v,erbale d,ella seduta prece~
dewte, che è apPVf'iovat.o.

Congedi.

PREiSIDENTE. Ha chiesto congedo il sena~
tore Caporali per giorni 4.

Non esse'lldovi osservazioni, questo congedo
si intende concesso.

Trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente
della Camera dei deputati ha trasmesso i se~
guenti disegni di le.gge:

« Proroga del termine per la trasformazione
degli impianti dei molini previsti dalla legge
7 novembre 1949, n. 857» (1414);

.TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)



Senato della Repubblica II LegislatuTa

CCCLXXIX SEDUTA

~ 15474 ~

20 MARZO 1956DISCUSSIONI

opportuno che ,sia modificato anche il titolo
che ora è: « Pravvidenze per la stampa », peI'~
chè la stampa non c'entra; questo è un affare
industriale, di prezzi tra Ente, contribuenti,
cartiere, ,cansumatori. Ma, evidentemente, se
si ritenessero. superflui gli a'ltri emendamenti,
pensiamo che non sia il caso di rimandare il
disegna di legge alla Camera soltanto per mo~
dificare il titolo.

Queste le dichiarazioni ,che ho l'anare di
fare a ,nome della Cammissione finanz,e e tesoro.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discus~
sione generale.

Il primo iscritto a parlare sarebbe il sena~
tore F:el'retti, Il qua'le però ha, cortesemetlte,
dato la precedenza al ,senatore Einaudi. Ha
facaltà di parlare il sen'atore Eina:udi.

EINAUDI. Questo problema della cellulosa
e della carta, che porta il titalo «Provvidenze
'per la stampa », qualche anno. addietro era
arrivato anche sul mio tavolo. Decisiani di tri~ .
bunaH e di ,corpi amministrativi mi avevano.
indotto a riflettere ,s,ull'argomento. Frutta di
queste rifl,essioni sono alcune parale che io
avevo scritto per ,col1segnarle a chi poteva a
ragion veduta avere un pubblico intelfesse a
prenderne notizia. Chiedo venia se leggo que~
ste mie riflessioni.

« Il sugo. della faccenda parmi che possa es~
sere posto nei seguenti termini: taluni consu~
matari di carta, consumatori intermedi ~ ma
essi parlano dichiarandosi rappresentanti dei
consumatari ultimi ~ affermano di dover pa~

gare per la carta un pI'ezzo trappo alto. Co~
storo sarebbero gli editori dei giornaIi. Essi
invocano. dallo Stato un interventO', affermando
che senza un aiuto essi dovrebbero ,aumentare
troppo il prezzo dei giornali, portandolo da
20~2'5lire la copia a 30~35 lire.

« Senza saperne niente in particolalfe, sono
rpersua,sa ,che in questo come in tutti ,gli altri
casi, si tratta di una grossa bugia. Non può
essere vero che tutti i giornali sarebbero. co~
stretti ad aumentare il prezzo da 20~25 lire
a 30~35 lire od altra diverso e maggior prezzo.
[È questa la solita bugia del costo di produzione
medio; entità metafisica non mai ,esistita e
che non €,sisterà mai. Il costo di praduzione
dei giarnali , come di qualunque altra merce,

è variabilissimo e può andare nel caso parti~
colare da 20, € forse anche mena, a 50 o 100
lire per copia. La grossolana bugia del casto
di praduzione medio ha saltanta per scapo: in
primo luogo, di mettere in grado le imprese
le quali producano. giornali, che nessuno legge,
di viV'ere a ,sp'2s'edi qualche innocente che po~
trebbe essere il ,salito Pantalone; e, in secondo
luago, dI fornire profitti illeciti, ottenuti in~
gannando il :legislatore, alle imprese, le quali
patrebbero viw~,re v'endendo il giornale anche
a prezzo inferiore a quello odierno. Gli editan
di giornali, sia quelli ,che fasciati a sè fallireb~
bera, sia quelli ehe in og;ni casa prosperereb~
hero, sono costretti, per rafforzare la grossa
fandonia deJ costo di praduzione medio, ad in~
ventare un'altra fandonia, anche più grossa,
ed è quella del servizio pubblico a cui i gior~
nali adempiono. Essi dicono: "Senza la carta
a buon mercato, e resa a buan mercato da un
sussidio 'gavernativo, noi non pobremmo adem~
piere al nostro ufficio di informare il pubblica".
Il risultato ottenuto con il sussidio. è pr'ecisa~
mente l'opposto: si mantengono in vita i gior~
nali ,che non itlformano H pubblico, ma lo in~
gannano. Il giarnale il quale informa esatta~
mente il pU'bb~ica della verità, il giornale che
osserva la massima fondamentale che dovrebbe
l'egolaI'e la sua ,condotta « notizie vere e com~
menti liberi », non ha bisogno di sussidi. Più
a meno pl'e'sto i lettori sanno fare la scelta ed
abbandonano alla loro sorte, non comprandoli,
i giornali che offI'ono notizie false e commenti
pagati. Se i ,giarnali i quali tradiscono il loro
compita riescono a sopravvivere, è anche per~
chè, accanto ,agli aiuti privati, ricevono l'aiuto
pubblico della carta al di sotto del prezzo li~
bero di vendita.

« Sia p.erciò messa ben chiaro, come punto
fondamentale nella discussione, che dare un
sussidio. sotto forma di cantributo pubblico di
carta a minar pr:ezzo è opera antisociale e anti~
oBducativa. Fatto il primo passo, altre conse~
guenze spiacevoli si manifestano ineluttabil~
mente. A chi ,far pa'gare il costo del sussidio
fornito agli editori dei ,giornali e fomito per
ottenere il duplice risultato di aiutare gli <spac~
ciatori di natizie false e di commenti informati
ai privati interessi e di crescere i profitti di
color:o che non hanno bisog'no dell'aiuto? Se
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si dIcesse: "Diamo ai giornalI un sussidio di
tot dedne o centmala di milioni ed iscriviamo
Il s'Ussidlo nel bilancio del Ministero dell'm~
dustria ", la cosa farebbe s-candalo. In Parla~
mento qualcuno ci sarebbe per far notare che
i denari dei contribuenti non si devono spen~
dere in così malO' modo e la cosa non passe~
rebbe liscia. Ed allolra si inventa un'altra teo~
ria balzana: ricorrere sì a qualche Imposta,
far tassare sì qua1ch-e contrIbuente, ma affel'~
mando che non SI tratta nè di Imposta nè di
contribuente, ma dI 'contributi perequativi a
cO'mpensatrvI messi a carICO dI un gruppo dI
persone ,ahe hannO' intereSSI similarI.

« Si inventano perciò contributI su ogni chilo~
grammo di cellulosa importata o p,rodotta nello
Stato e destinata alla carta e vi si aggiungono
altrI contrihuti S'ulle fatture di carta e cartoni,
ad esclusione della carta per giO'rnali quoti~
diani (e sembra, od almeno mI è sembrata,
quando ho scritto queste pagine, che il concetto
di giornale' quotidIane SIa stato esteso a tutta
la roba che SIa statiì "tampata con ma,cchine
rotative). La sostanza è che gli industriali
consumatori dI,carta sono dIstinti in due cate~
gorie, coloro che consumano carta per produrre
giorna:li quotidiani e forse, in genere, rO'ba da
rotative, e gli industriali i quali producono
libri e rivis,te ed altre pubblkazionj ch,e per
la loro ,natura tecmca non sO'no adatte alle
rotativ~. Passi",mo chiamarlo ,sin che vogliamo
col nome di contributo, ma con la mutazione
della terminologia non mutiamo la natura del~
l'istitutO' ,che è quella dell'imposta e, per giunta,
della pessima he le imposte. Se Tizio è chia~
mato forzosamente a pagare una certa somma,
nessuno potrà mai negare che egli sia 'chia~
mato a pagare una imposta vera e propria;
OOflquesta differenza esenziale, però, che: le
imposte debbmlO andare tutte a vantaggio del~
l'erario puhblIco, mentre inveoe nel caso ai~
tuale vanno a vantaggio di private impres,e.
In sostanza sano i consumatori di lIbri, di l'i~
viste e pubblicazioni estranee alle rotative, che
sono chia:mati a pagare ;]n sussidio ai 'Produt~
tori di giornali.

« Si offeflde il buon senso e la morale puhbli~
ca affermando che i giornali quotidiani adem~
pIOno ad un fine pC1bblrcomigliore e più alto di
quello cm adempiono i libri e le riviste. Spiegai

sopra che il fine pubblico per i giornali non
esiste, anzi si otUene il risultato opposto di
danneggiare l'inter,esse pubblico. Ma se anche
esistesse ,nOlnVI ha ragione al mondo perchè
l'one~e del ,eonse'guimento di siffatto prete~
stuoso interesse pubblica debba essere O'ttenuto
a spese dei consumatori di libri e riviste. Se
per assurdo foss,e vero che l'mteresse pubblko
esiste, tale interesse dovrebbe essere conse~
guito a -carica dei contribuenti in genere e non
mai di una categoria particolare di contrI~
buenti scelti esclusivame.nte in base ad una
omanimia o' tutt'alpiù m base ad una specie
dI parentela spirituale: i libri essendo com~
posti di carta ed ess'endo perciò affini ai gior~
nali, è giusto ch,e l giO'rnali dIventino iparas~
siti dei librì. Ragionamento, ehe se fosse vero,
potrebbe essere rovescIato: 'per,chè il legisla~
tore deve decidere sulla dig'llità rispettiva dei
giornali e dei libri? Perchè mai deve ,conc1u~
dere che i giornali so.no meritevoli di compa~
timento e di sussidio, laddove i libri debbono
essere colpiti da una taglra a favore dei gi0'r~
nali? Trattasi di giudizi dI dignità che sono
rimessi agli storici oai filosofi, ma non sqno
certamel1te dI campetenza dei legislatori e dei
Ministeri ».

Queste parole er,ano de:ttat.e 'nel 18 ma.ggio
1952 e spIeganO' perchè i0' darò voto contrario
aH'in:sieme del disegno di legge ed a tutte le
narme singole che sono eomprese nell'unico
articolo.

Do lode al Gov,erno del tempo ed al Governo
attuale perchè non hanno voluto mis,chlarsi
in questa brutta faccenda.

N on parlo della retrnattività, sulla quale si
è intrattenuto l'amico Bertone. N on e'ssendo
giurista, non dirò nulla in argomento, perehè
potrei dllre qualche corbelleria. Ne sutor ultra
crepidam. Ma sia lecito dire ,che, non dal punto
dI vista giuridico, ma dal punto di vista poll~
tico e m0'rale, la retro attività ~ apertamente
condannabil08'. Essa conduce ad un risultato a
cui malauguratamente n0'I SIamo troppo abi~
tuati, ciO'è,al disprezzo della leg,g'e. Quando le
magIstrature e i supremI tribunali hanno di~
chiarato che una certa legge nOonpoteva essere
applicata, al Parlamento non spetta,cofl offesa
alla divisiane dei pateri fra le grandi assise
della Stato, non spetta, non dico giuridica~
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mente, ma politicamente e moralmente, di p'as~
sar sopra al gi,udicato della Ma'gistratura.

Ciò ,non vuoI dire che i'O SIa contrario a che
ci siano d,ei giornali passivi. Che ci siano dei
giornali p.assivi, è giusto. Coloro i quali vo~
gliona difendere Un ideale a un principio od
anche soltaFlto un interesse, hanno pienamente
diritto di stampare ,giornali, di fare uscire
pubbli.cazioni per difendere la loro tesi, purchè

l'O facciano con i loro denari, non eon quelli dei
contribuenti. Ognuno ha dirItto dI difendere
i propri ideali a i propri interessi, siano essi
Ideali ed interessI di ul1a o del,l'altra dasse
saciale, purchè lo fa<3ciano ,con i propri denari.
Non si difendo,no Ideali od interessi 'carican~
done l'onere s'u altrI, OSSIa sui contrIbuenti.

N on ho neppure obiezioni di principio a ca~
ricare imposte su qualunque specie dI carta
o di pubblicazione, sia quoti,dIana, sia settima~
naIe, siano rIviste scientifiche o letterarie o
siano. libri. Cl'edo ,che del resto, su qualcuno
di questi tipi di 'pubblicazionI, le Impost€, vi~
genti, fra cui principale quella dell'I.G.E. siano
già fatte cadere. In linea di principia, l1essuna

obiezi'One, dunque, ,a ,che Coarta e cartone, libri,
giornali e rivi,ste ,siano ,chiamati a pagare im~
posta.

Ma chi dev,e decidere? Deve proporre esclu~
siv~mente il G'Ùverno sotto la S'ua responsabi~
lità ,e deve decidere il Parlamento nel suo defi~
nitivo giudizio. È il Governo che deve presen~
tar,e i pro~etti ed è il Parlamento che deve
decidere. N on si possono però fare smorfie
simili ,a quelle scritte nel disegno di legge e
f,ar passare per contributo, per sempUce pa:;~
saggio co'Ùperativo di denaro tra persone aventi
uguali interessi, queUe ,che sono vere e proprie
imp'Ùste.

Le imposte potranno essere 'giusti'ficate o
meno. Nei tempi odi,erni, dal punto di vista
dell'accertamento e della riscossione, i metodi
di riscossione sono molto più abili, molt'O più
evoluti del passato. Noi non vedremo più, ciò
che ognuno di n'Ùi ha visto, supponiamo, su « Il
Conciliatore» di Silvio Pellico, sconciato ogni
foglio con un bollo che indicava il pagament'Ù
della tassa; 110n vedremo più la vecchia glo~
riosa «Antologia» di Vieusseux ugualmente
sconcia t,a dai balli di pagamento dell'impasta.
Ci sono oggi metodi più eleganti di far pa:gare,

se così si vuole, imposte a giOlr,nali, libri e
riviste. Ma giudice unico di questo deve essere,
per la propasta, i.l Governo sotto la sua respon~
sabilità ,e il Parlamento nella sapienza delle
sue decisioni.

Fina a quando ,noi vedremo contributi i quali
passano da persona a persona attraverso un
fondo, del quale notizie precise, salvo alcune
cifre molt'Ogenerali, non SI hanno, fino a quan~
do, nei hpri della pubblica contabilità nai non
vedremo 'enunciati i nomi delle persone, delle
ditte, degli enti i quali hanno ricevuto anno per
anno delle somme deliberate a vantaggio del~
l'una o dell'altra categoria; fino a quando noi
non vedremo, nei libri della pubblica c'Ùntabi~
lità, notizie precise sulle persone, suglI enti e
sulle! somme che essi individualmente, anno
per anna, hanno riscasso, ho timore che qual~
cuno abbia ra'gione di ,applicare la terminologia
che da p,iù di un sec'Ùlo è a,ccettata e nota in
tutti i lIbri della storia finanziaria; termino~
logia che mi auguro nel nostro Paese nan abbia
mai a:d esser>e us,ata.

Tutti sappiamo quale fosse: quella vecchia
terminologia: era la terminalogia che si ap~
plicava al fondo dei redditi.

Il voto ad un provvedimento il quale consa~
crerebbe la perpetuaziane di un istituta il
quale dovrebbe essere cOl1asciuto 'S'Otto c'Osì
fatta denominazione, quel voto io non mi sento
di darlo! (Vivissimi applausi dal centrp e dalla
drestra. Molte cOf(/)gratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare il s,ena~
tor>e Ferretti. N e ha facoltà.

FERRETTI. Onarevole Presidente, onore~
vali ,caUeghi, è malto ardua ~ e vai certa ve
ne rendete ,cant'Ù ~ il mia compita di parlare
dapa che il callega Malè, cal1 la sua abituale
eloquenza, ci ha ripartato agli anni della prI~
ma giovinezza, quando, dalle tel'zine dantesche,
vedevamo gli ulissidi 'navigare altre le colanne
d'El'c'Ùle, « facenda ali dei remi al falle vala ».
Ma madame Curie è andata altre le calanne
d'Ereale, altre i limiti taccati dai navigatari
che caflquistav,ano nuavi cantinenti, ella ha
Socop,ertanuavi veri alla scienza, € ha dato la
sua vita per la scoperta di questi nuavi veri.

N oi siamo dunque in una ,atmasfera ideale,
che ia debba turbare canle mie modeste parale :
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La S1ed/Utaè ,ape1rba able ore 16,30.

RUSSO LUIGI, Sie:grebarrio, dlà lettura del
p'nooe:s'so verbale ,della .8leiduta precede:nte, che
èa;pprovlato.

Congedi.

PREISIDENTE. Hanno <:hiesto congedo i se~
natori Batt'3ig1ia per giorni 3, De Bosio per
giorni3, Spasari per giorni 3.

N on essendovi osservazioni, questi congedi
si intendono concessi.
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qua.si nulli) sono i seguenti: a) contributi sulla
cessione di carta e cartoni; b) contributi sulle
importazioni di 'carta e cartoni; c) 'contributi
sulla fabbricazione della cellulosa; d) contri~
buti sulla imp'Ùrtazi'Ùne deNa ceLlulosa. Onde,
svalutata.si la moneta, il peso del fìnanzia~
mento dell'Ente, finiva per gravare tutto sui
produttori di carte e cartoni e sui fabbricatori
di cellulosa, in aggiunta ai contributi sulla im~
portazione di tali prodotti. Trattavasi, dun~
que, di una imp'Ùsta ille:gittima, perchè « stabi~
lita in odio a particolari 'griUppi e individui in~
c'Ùlpevoli». Perciò, [~berato il Paese, le cate~
gorie intere,ssate ,protestarono e reagirono con~
t:m l'Ente, in misura s,empre cpiù.violenta.

L'onorevole De 'Gaslperi, d'accord'Ù 'con i Mi~
nistri delle finanze, del tesoro, dell' agricoltura,
deLl'industria e del commercio con ~'estero, ten~
tò di varare un decl'eto~legge per la riorganiz~
zazione deH'Ente; ma il tentativo naufragò;
e nel gennaio 1951 si ebbe il decreto ministe~
riale Togni, con l'aumento di 120 volte del
contributO' sulla cellu~osa imp'Ùrtata e del 300
per cento del contri'buto sull'imposta delle fat~
ture dei fabbricanti di carte e di cartoni e sul~
l'imp'Ùrto delle fatture deg1li importatori dei
prodotti medesimi.

L'Ente ~ come ha rilevato la Gorte dei
conti ~ di fatto è stato trasformato in una
azienda di erogazione a favore di editori di
gi'Ùrnali nè as,sociati nè contrihuenti delfEnte
stesso. È dò veramente utile? Risulterebbe di
no; ma anche se fosse diversamente, sarebbe
piUr doveroso considerar,e questo Ente per il
suo r8igguardevole patrimonio, per il suo bi~
lancio, per i s'Uoi investimenti immobiliari, per
le società che essoOha p'Ùtenziate. Dovremmo a
questO' punto accingerci. a un esame, seppure
sommario, ma sempre lungo ,per e.8'sereinteres~
sante, esuIando da.! compito limitato a una
semplice dichiarazione di voto. Da tale esame
risulterebbe dimostrata in quale nebulosa si
aggira l'Ente per la cellulosa e la carta, con
grave ,scapito dello Stato.

Ora conviene a tutti, onorevoli senatori, che
all'Ente 'per la celJulosa e la carta sia data
,una definitiva sistemazione nel quadro della
quale siano tutelati tutti i settori economicI
interessati e sia assicurata una eff'ettiva vigi~
lanza da parte della pubblica amministrazione.

Tale 'possibilità non ravvisiamo nel disegno
di legge in esame e perciò daremo voto con~
trario.

P,REISIDENTE. Ha chiesto di parlare p'er
dichiarazione di v'Ùto il senat'Ùre Einaudi. Ne
ha facoltà.

EINAUDI. Ho chiesto di parlarvi di nuovo
per una dichiarazione di voto.

AvevoO ieri lodato il governo del tempo e
quel~o presente, perchè non avevano voluto
mischiarsi in questa brutta faccenda. SoOnodo~
lente che, dop'Ù le dichiarazioni del rappresen~
tante del governo, questa situazione di assenza
sia oggi venuta meno.

Nelle osservazioni che sono state presentate
dal1a Commis,sione e ,per essa dal relatore, l'ami~
co onorevole Tupini, i'Ù ho aV1uto una sensa~
zione, forse erronea, e cioè che in quanto io
avevo detto ieri potesse essere supposta 'Una
mia adesione ai!. concetto che la questione qui
dibattuta sia una questione tra categorie di:'
verse di interessi. Se la ipotesi fosse esatta
mi COrl~eobbHgo di respin:gerla nel modo più
reciso. Ho dichiarato ieri che non avevo nes~
suna obiezione a che fossero tassate carte, car~
toni, Ubri, riviste e giornali e che fossero pagati
anche Ipremi a qualunque genere di pubblica~
zione, sia quotidiana, o periodica, come a for~
ma di libro. Ad una condizione però: che le
somme così versate dal contribuente e così
pagate dallo Stato venissero ,esc}usivamente
versate nel tesor'Ù dello Stato e venis,sero pa~
gate dai!. tesoro dello Stato e che ~ trattan~

dosi di materia delicatissima ~ si rendes.s.e
conto esatto, p'er nome e cognome, domicilio,
data e somma di pagamento, di tutte le somme
le 'quali fossero versate a sussidiare questa o
quella attività nel campo della editoria.

Il miglioramento< di cui ho sentito parlare,
Iprima dal senatore Battista e ,poi da altri,
miglioramento il quale rettificherebbe la si~
tuazione presente, nel senso che sa'rebbero
ammesse ai sussidi anche le pubblicazioni di
carattere culturale e scolastico, è anch'esso da
respingere l'ecisamente. N'Ùn è una Commis~
sione 'politica nominata dalla Pr:esidenza del
ConsigliO' di concerto, come mi pare di ricor~
dare, con il Ministro dell'industri/a, la quale
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sia competente a dire quali siano le pubblica~ /

zioni sco:tastichee quali le p!ubblicazioni cul~
turali. L'arbitrio pomico deve essere escluso
da qualsiasi determinazione del genere. Even~
tualmente salo cor,pi scientin.ci competenti, ai
quali siano asse:gnate somme definite, possono
essere chiamati a dare, con motivazione pre~
cisa e particolareggiata, premi alle pubblica~
zioni scolastiche e culturali meritevoli e ad in~
dicare quali siano veramente le pubblicazioni
scolastiche e 'culturali.

Ma la ,questione da me 'posta, ed era la que~
stione fandamentale, è che queste somme, que~
sti ,pagamenti e queste riscossioni nQlndebbono
passare attrav,erso a ness1un ente o a nessun
fondo speci'ale. [ÌDsolo il tesoro dello Stato al
quale possono. affluire e dal quale pos,sono de~
fluire tutti i pagamenti, detti culturali, se noi
vogliamo che sia riSipettata la giustizia nella
ripartizione delle imposte e dei sussidi. Che
il contributo regolato dal disegno di legge, sia
una imposta è certo; nessuna argomentazione
in contrario potendo dimostrare che questa
nan ,sia una imposta e che non debba essere
quindi verlsata esclusivamente al tesoro della
Stato e che salo dal tesoro dello Stato possano
essere fatti i relativi ,pagamenti. La questione
sulla nat'Ura e sulla destinazione de1le imposte
nO'Ilè stata e non deve essere dedsa nella sola
base di castruzioni scientifiche. Le costruzioni
hann.o valore sola in quanto hanno subitO' la
lunga prova di una esperienza storica, che, a
questo riguardo, è definitiva. La decisione da
prendersi contro i fondi e contro gli enti spe~
ciali, per i quali mi sarà perdonato ,e, quando
ne ,sento parlare, 'provo un senso non solo di
repulsione ma quasi di ribrezzo fisico, siim~
pone n'On solo per considerazioni di carat,tere
scientifi:co ma anche per 'consideraz'ioni di ca~
rattel"e finanziario.

Dal punto di vista finanziario fondi ed enti
sono la vera peste della pubblica finanza. Essi
non possO'no mai sottrarsi ai due corni del di~
lemma: o l'ente ha avuto assegnate entrate in~
sufficienti a l'ente ha avuto assegnate entrate
che sono più che sufficienti. L'assegnaz'}one di
entrate le qual,i siano precisamente uguali alle
entrate necessarie ed utili è una pura utopia,
è una cosa così rara che credo non si sia mai
presentata in nessun tempo 'e in nessun paese.

8e le entrate sooo insufficienti, noi ci trO'viamo
di fronte ad enti i 'quaili vanno poi piatendo
elemosine presso tutti i Ministeri allo scopo
di trovare un completamento aHe laro entrate.
N ai abbiamO' esperienze troppo frequenti, pro~
ve trappo frequenti di richieste avanzate, a
case fatte, di decine e qualche volta di oenti~
naia di milioni per sopperire alle deficienze di
cassa di enti che si ,sono ,costituiti imprudente~
mente e che si trovano. di fronte alla resa dei
canti ad un disavanzo di bilancio. Peggio è
quando gli enti hanno a,vuto a'ssegnazioni di
entrata che sono super,iori ai lorO' bisagni. Se
un ente riceve entrate superiori ai suoi biso~
gni, l'esperien~a dimostra che necessariamen~
te quelle eccedenze di entrata sono spese: sa~
ranno spese per costruzioni di 'p,alazzi a sa~
rann'O spes1e per impiegati in più; quando ci
sono i ,palazzi e ci sono le camer,e nelle quali
si possono mettere ,gli impiegati sarebbe un
errore se le camere rimanessero vuote, anche
se ,gli impi,egati non avessero nulla da fare.
In seguito gli enti nel volgere dei tempi pos~
sono tuttavia subire vicende avverse ed agli
avanzi Ipre'cedenti possono avvicendarsi anni di
disavanzi. Gli impiegati che sono stati assunti,
i palazzi che si sono costruiti non vengono.
però meno e di nuovo l'erariO' dello Stato è
dhiamato a sopportare le spese dei disavanzi.

Ma nep'pure questa è, tuttavia, la ragione
fO'ndamentale della repugna'llza ,che si dev,e sen~
tire p'er i fondi speciali, dpu:gnanza che credo
sia condivisa da molti in questa aula, quando
si pensi alla favorevole accoglienza che hanno
sempre avuto le proposte di soppl"e,ssione e di
liquidazione delle c€ntinaia, delle molte centi~
naia di enti inutili pullulanti nel nostro paese.
Ma una cO'sa s,ano le dichiarazioni astratte, al~
tro sono le deliberazioni concrete. Qui ci tro~
viamo di fronte IaJduno di questi enti e non
al meno dannO'so di <tutti gli altri, € dobbiamo
prendere una deliberazione oggi in meritO' al~
l'ente sottoposto al lliostro esame.

Onarevoli coUeghi, consentitemi di finire con
ut} ricordo storico che dichiara la ragione fon~
damentale della necessità di opporre una ferma
ripulsa ad ogni ,proposta di istituzione o di
conservazione di questi enti. Gli enti speciali
sono quelli ohe nella storia mO'lte vol,te hanno
condotto alla distruzione lo Stato.
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La Repubblica di Genova non ha forse per~
duto la Corsica anche perchè tutte le entrate
còrse erano state as,segnate ad un fondo spe~
dale che si chiamava Banco di San Giorgio?
Quando l'ora del pericolo scoccò, la Repubblica
di Genova non aveva più i mezzi ed i soldati
,per difendere l'isolae l'isola di Corsica fu
perduta.

N on affermo che la monarchia francese si
sia perduta esclusivamente a causa dei fondi
speciali e non lamento neanche che quella mo~
narchia sia scomparsa; ma dico che una delle
cause della rovina della monarchia francese è
stata la distruzione del suo bilancio ad opera
dei fondi speciali. Nel 1789 la monarchia fran~
cese si è trovata con un bilancio, più che dimez~
zato a causa degli appannaggi e delle pen~
sioni elargite a favoriti ed a portenti, e, mutato
nornine, quelle erano le di'strazioni che noi oggi
chiamiamo enti. La metà delle ,entrate pub~
bliche non emno più versate nel tesoro dell,o
rStato; sicchè lo Stato si trovò senza mezzi
con l'arpparato ,statale disor'ganizzato, con un
esercito in cui i soldati, male :pa'gati, non ob~
bedivano più. Quando 'uno StaJto è ridotto a
questi estremi, esso è condannato.

Voglio ancora ricordare un 'esempio, più in~
coraggiante per coloro i quali si accingono a
dare voto contrario al disegno di legge. Se io!
Risorgimento italiano ha avuto quei risultati
felici che ha avuto, certo essi non furono do~
vuti solttanto aUe huone finanze piemontesi nel
1848 e nel 1859. Sarebbe ingiusto ed erroneo
attribuire il merito esclusivO' del grandeavve~
nimento' storico a questa circostanza sO'la. Non
possiamo tuttavia dimenticare che nel 1848 e
nel 1859 uno Stato piemontese esisteva ed in
questo Sta,t o esis.teva una buona :finanza ed
esisteva una buO'na organÌ'zzazione di impie~
gati e di soldati; nè pos,siamo supporre che
la buona finanza e la salda organizzazione ci~
vile e militarre dello Stato non abbiano dato
un qualche contributo alla formazione del.
l'unità italiana. Non posso, così lodando, di~
mentica:re che quella buona finanza e quella
buona organizzazione pubblica, la quale fu
certamente uno degli elementi del successo d.el
Risorgimento italiano, furono dovute anche al
fatto che, 'fin da più di 100 anni prima, nel
1721, VittO'riO' Amedeo e i] suo generale di

finanza (allora i ministri del tesoro si chia~
mavano generali di finanza) aVf'vano. in quel~
l'anno soppresso tutti i fondi speciali ed ave~
vano avocato tutte le entrate spettanti alio
Stato ,eserlusivamentea quella che allora si chia~
mava la tesoreria. La huona usanza dal 1721
durava ancora negli anni del Risorgimento.

Mi auguro che il voto del Senato si ispiri
non agli esempi di distruzione de~li Stati, ma
al ricordo che fu onore ed è gloria del nostro
paese. (Applausi dalla destra e dal cientro).

PREISIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto il senatore Nacucchi. Ne
ha facoltà.

NACUCCHI. Signor Presidente, il Grup,po
dei s,enatori monarchici di~hiara di faT pro~
prie le considerazioni espo.ste dal senatore Lu~
helli che disse di ,parlare in nome prO'prio.
Aderisce a quanto esposto dal senatore Ferretti
e 'perciò dichiara che voterà contro il disegno
di le~~.

Votazione a scrutinio segreto.

PHESIDENTE. Poichè nessun altro doman~
da di .parlare per dichiarazione di votO', pas~
s.iamò ana votazione dell'ordine del giorno del
senatore Ferretti, che rileggo:

« IJ Senato, esaurita la discus,sione generale,
delibera di non passare alla discussione del~
l'articolo 'unico ».

Comunico che dal senatore Ferretti e dal
prescritto numero dei senatmi, è stato. chiesto
che la votazione su questo ordine del giorno
s.ia faiJt,a a scrutinio segreto.

Dichiaro pertanto a,perta la votazione a scru~
tinio segreto.

(Segu,e la votazione).

Prm1J.do'lYWparte ana votazione i senatori:

Agostino, Alberti, Amadeo, Amigoni, Ange~
lilli, Angelini Nicola, Arcudi, AsarO', Azara,

Baracco, Barbareschi, Barbaro, Bardellini,
Bertone, Bitossi, Boccassi, Boggiano Pica, Bo~
sco, Bosi, Bosia, Braccesi, Br~itenberg, Bra~
schi, Busoni, Bussi,
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ta le 'pr,emUI1edella Montecatini e dell'Italce.
me'llti o quelle ma'ga'ri suggerite in un elegan:te
francese dalLa ,Saint Gobain. Chiuso, invece, è
l'oreccl1io che dovrebbe 'ascoltar:e le voci degli
artigiani, dei pkeoli e medi ,produttori, delle
M,tegorieproduttrici, al qualipell'ò non 'mug.
g1iranno n.èil tono nè i term1ni del dibattito ,an~
cile perd'lè noi Cl' adopexeremo a che ciò non
avwnga.

Il collega Montagnani ha citato ,giornali e
l1',ivisteche hanno condotto una giusta campa~
gna contro questo disegno di legge; nei primi
tempi anche delle voci di cattolici militanti si
sono levate ~ sembra all'che quella dell'onore~
vole Sullo ~ ma sono state zittite.

SULLO, Sottoseg1'etario di Stato per l'indru~
stna e 1l commercio. No'll so se lei e'ra presente
l'altra volta, quando h'O f,atto d€lllle precisaziond
che O'ra non intendo ripetere.

VALENZI. Le sue preclsazioni non ci han....
no convinto e non le consideriamo come" den.
nitive. Mi perdonerà la mia fmnchezz,a.

Il collega MO'llita'gnani ha citato queste voci,
ma non per questo la 'causa che difendiamo è
meno giusta e per.cÌò 'lloi continuiamo a di.fen~
derla. Onorevole Sullo, lei dice che ha già plI'e~
cisato e mi sc'Userà se fO'rse mi è sfuggito quel.
lo che ha detto, ma ho qui, pe,r esempio, e que~
sto mi las,cia un po' dubbioso, un invito in cui
tiral'altro si dice ,che a quel Convegno abortito
uno dei r:elatori avrebbe dovuto esseII' lei.

SULLO, Sottosegr,etJario di Stato pe1' l'indru~
stria ,e,il com,mercio. Proprio su questo ho pre~
cisato che non v'era mai stato alcun mio impe.
~no a palrtee,ipare. Vorrei che lei ne pr,endesse
atto.

VALENZI. Non posiSoche prendere atto di
quello che dice ~ei e ,conservare però i miei dub~
bJ. È strano che non vi 'acco,rgiate, onorevoli
colleghi, alla Vligilia delle elezioni deUa CamelI'a,
del malcontento che può sollevare questo dise.-
gno di legge a favore dei monolpoli. State pur
tralfilquilli che f,aremo in modo (jhe questo vo~
'stro gesto rivelatore s,ia inteso ben.e d.a tutti,
anche ,a Gastellammare, ,avrei vo,l'uto ç1ire 'al mi~
ni.stJro Gava.

Debbono ess,é're forti le pres'sioni che vi h.an~
no f,atto superare le preooeup.azioni di ordine
elettoralÌisti<Co; ecco Iperchè :aJbibi:amovoluto che

~

l,a disc'USlSio~,eavvenis,se i'n Aula al oospetto del
pubblico e del.lia stampa; ed avevalIDo .sp'eralto
ohe a questO' 'punto non avreste Insistito. Invece
no, avete vO'luto discutere ugualm~nte; ebbene
sia, ,eccoci qua ad esaminare dilnanz,i al Paese
questo diseg'llo di legge al quale ci opponiamo
anche per un altro motivo che vale la pena d:i
ripetere. Noi temia:mo che, votata la durata e
la lieenz,a obbligatori,a, s:i rischi di vedelr 'pas~
sare immediatamente alla Camera l'approva~
zione del disegnO' di leg'ge che interessa Il mo~
nopo1io e rimandare al'!e calende gt'Bche Il dii~
s,egno di legge che interessa le categorie pro~
duttrici.

Concluderò con: una citazione giolI'nalistica,
che mi è parsa 'abbastanza int,e,ressante: quella
del giornalista Giacomo Terracina su « Il Mon~
do » del 29 ge'llnaio 1958. Egli scr.ive eosì 11'1un
,articolo da.lsÌ'gnificativo titolo, «Bflevetti e
mon,O'poli»: «In ogni Paese e in O'gni tempo,
attorno alla 1'8'gislazione in materia di brevetti
si sono svolte glI'andi battaglie tra le correnti
mO'llopolistiche e quelle èosiddette collettivi'sti~
che tendenti a limitare il potere dei monopoli.
Ogni volta che s'i propone una r.iforma in que-.
sto campo la polemica mai sO'pita si riac0ende
anche ,S€ il grande pubblico non si re'llde sempre
conto del1a mole degli interessi che sono in
gioco. È quello che sta succedendo ora in
Italia ».

Queste p,arole mi sembrano indiÌcare assalÌ
bene qualE sia la barrier.a che divide da un lato
la corrente monopolistica, che comprende an~
ClheLei,onorevole Sullo, e dall'altro quella ten~
d,ente a limitare il potere dei monopoli; ed a
questa corrente apparteniamo noi, fedeli alla
nostra posizione di sempre.

Mi a'Uguro che il Sen/ato modidì.chi profon~
damente il diSl8'gno di legge, oppure Cihe esso
non sia discusso in tempo alla Camera, o che
la Oamera lo boc,ci. Intanto noi faremo di tutto
perehè il .grande pubblico si renda conto della
mole de.gli interessi in gioco; e dinanzi al
COlI'pOelettorale ognuno pI'18nda le proprie re~
sponsabilità. (Vivi applausi dn.,Ua sinistra. Con~
grotu~aziom).

.PRESIDENTE. È iscritto a parlare il sena~
tore EinaudL Ne ha facoltà.

EINAUDI. Si'gnor Presidente, onorevoli col~
leghi, ,io de'Vo ringraz,iare i senatori i quali
hanno preso la p.arola nell'ultima seduta, per~
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ehè scorDendo il resoconto sommario di essa ho
avuto modo di avvedermi che, data l'importan~
za estrema dei disegni di legge, governativo (>
di iniziativa parlamentare, sulle invenzioni in~
dustriali, per l'avvenire economico del nostro
Paese, dovevo esporre la mia opinione in p'ro~
pasHa.

Non farò un discorso fiume, perchè pelrde~
rei prima la voce, e perciò non mi intratter~
rò su molti dei Iproblemi posti dai disegni a noi
sottoposti che pur meriterehbero di essere di~
scus,si. Parlerò soltanto di quattro punti: di
essi, due, pur essendo molto importanti, pos~
sonoessell'e dtefJniti come derivati dagJ,i altri
(e sono quelli della licenza obbligatoria e del~
l'esame preventivo) e d'ue sono veramente fon~
damentali per il principio medesimo informa~
tore della legge (e ,sono quelli contenuti nel
secondo comma dell'articolo primo e nel primo
comma dell'articolo stesso): il pll'imo r'i'guarda
la 'prorOoga dei brevetti ed il s,e'condo l'aumen~
to della durata dei brevetti medesimi.

La licenza obbligatoria. Debbo in primo luo~
go oss,ervare che nOli esiste, ,come mi pare dii
awlI' letto ,in qualcuno dei documenti che ho ri~
cevuto, àlcun obbligo di risolvere questo pro~
b1ema in questo scorcio di legislatura. Pare che
questo obbEgo derivi da un articolo 5 della
Convenzione di Parigi, ratifkata dall'Italia nel
1954. Letto l'articolo, ho visto che esso comin~
ciava dicendo che ogni Stato aderente alla
Convenzione «aura l,a facuUé...».

Interpretando le parole secondo il loro si~
gnificato lettera,le, ho immaginato che «aver
la facoltà» vOogliaancora dire « non avere l'ob~
bUgo ». È vero che la terminDlogia legislativa
ed amminist!rativa anche nostrana ci pre.senta
taluni casi ,singolari di interpretazione delle
le~gi. Uomini peritissimi nel linguaggio am~
ministrativo mi hanno, 'per esempio, 'assicura~
to che, quando nelle l,e'ggi italiane sull'aumento
degli stipendi degli impiegati statali è .scritto
che i Comuni, le Provincie ,pd altri eub sono
« autorrizzati ad aumentare gli stipendi, in con~
formità a ciò che nella legge è .stabilito per gli
statali », ciò, secondo l'ermeneutica interpre~
tativa nostm, vuoI dire che i Comuni e le Pro~ ~
vincie eccetera sono « Oobbligati » ad aumenta~ .1

re gli stipendi in quella misura che è stabilita I

per gli impiegati deJlo Stato. E mi hanno spie~
gato anche chI? quando, ,per avventura, si vo~

lesse dire che Comuni e PrOovincie hanno effet~
tivamente la facoltà di aumentare, e non l'ob~
bligo, bisogna adoperare un'a,ltra parola che
in verità non ri<coY'do,dato che queste varianti
deHa terminologia sono molto difficili ad es~
sere fissate nella memo.ria.

Ma, fino a quando io non mi sia imbattuto
l'il un dizionario del linguaggio internazio.nale
atto all'mt'2'I"pretazione delle convenzioni fra
Stato e Stato, ,credo di essere autorizzato a
dilI'e che ,aura la faculté vOogliasemplicEmente
significare che lo Stato ha la facoltà e non
l'obblIgo dI fare. All'introduzione dell'istitu-
to della licenza O'bbJi.gatoria io sono favor1evole;
ma debbo osservare anche che parmi che i
pll'Oogetti di legge, tanto ~qUieno 'governativo
quanto quello. che ha come primo presentatore
il senato.re Montagnani, meritino ancora un'ul~
teriore elaborazione. Essi si trovano ancora in
uno stadio iniziale e meritano un'ulteriore trat~
tazione al fine di ev.itare tutti i tralbOocchetti e
i pericoli che si annidano in una materia così
difficile come quella della licenza obbligatoria,
la quale dovrebibe in parte sostituire ed in par~
te i'l1tegraI1e l'istituto della decadenza.

Pll'incipale fra i trabocchetti che mi pare di
intravvedere attraverso la lettera degli arti~
caE, è quello di fomentare ed incOoraggiare
l'abitudine al litigio."che è tanto dif.fusa nel
nostro P-aese. ,La licenza obbligatoria, così come
si 'propone sia rego~ata, presta ancora il fian~
co alla moltiplicazlione, non dko degli avvocati
degni di questo nome, ma di quelli ai quali si
può meglio applicare .il nome di pagHeUe, ov~
verosia quello, che più si usa nelle nostre pro~
vincie piemontesi, di procuratori da muro, per
indicare quei cotali legulei usi ad aispettare nie'i
canidoi delle preturee dei tribunali l'avvento
di un nuovo cliente da patrocinare.

E vengo al secondo argomento, il quale è
quello dell'esame preventivo. L'esame preven~
tivo, in uno dei documenti o dei discorsi che ho
letto, è stato dichi2.ll'ato necessario p,e'r rifor~
mare la legge italiana del 1859, la quale nOon
l"ammetteva. Essa, che è in realtà la copia
della legge piemontese del 1855, dice che l'esa~
me non 6guarda il valore tecnico ed economico
iell'invenzione. La negativa data dalla legge
1855~1859 al principio dell',esame preventivo
pare s'ia bastevole per dichiarare « arcaica » la
I€g'ge medesima. In verità supponevo che la
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parola «arcaIca» dovesse essere attribuita a
queUe norme di legge le quali rigualrdano epo~
che misteriose, come sarebbero quelle del sette
re di Roma o del secolo ohe va dal 900 al 1000
nella nostra storia itaHana, di cui poco si Isa,
e che quindi, non sapendosene nulla, possiamo
considerare ,arcaiche.

Peli:"lunga 'wnsuetudine Jo ho avuto necessi~
tà di spiegare ai miei allievi della scuola de,gH
ingegneri di Torino il contenuto della legge del
1859. Per 30 anni ho. pro.fessato in quella scuo~
la economia politka e, insieme con essa, una
certa altra cosa che si chiamava legislazione
industriale e, per 'consegue~za, ogm anno mI
toccava di tenere un 'paio di leziooi sui brevet~
tI industlfiali. Sempre mi parve, e mi pare an~
cora, che la legge del 1859, pier la sua sempli~
cità, per la chiarezza del suo dettato, per la so~
brietà per la quale lasciava ampio campo al re~
golamento èd all'mterpretazione giurispruden~
ziaile, meritasse di essere detta non. arcaica, ma
modernilssima. Se la le,gge del 1859 rifiutò il
sistema dell'esame preventivo, ciò accadde
perchè quella legg'e in questo campo si inspi~
rò a criteri di semplice buon senso. È vero che
ci sono delle legislazioni che nOliusiamo quali-
lficare come modNnissime e più avanzate di
tante altre, le quali conos'cono il principio del~
l'esame preventivo. Ma forse, se il te'lltaMvo
fatto in Italia nel 1934 di introdurre quellprin~
cipio deU',esame plre'Ve~tivo an<;he da noi non
ebbe alcun seguito, ciò è dovuto non a 'Circo-
stanze politiche ed alLa mutabilità propria del
reg:ime fascista ma al fatto che anche gli uo~
mini allora imperanti, i quali avevano l'ahitu~
dine di voler fare ad ogni costo pur di fay,e, di
voler correre pur di correre, di voler innovare
pur di innovare, anch'essi si sono trovati di
fronte a difficoltà concrete le quali rendono
molto dubbia la possibilità dell'applicazione ef~
ficace dell'esame preventivo. Certo l'assenza
dell'esame preventivo può dar luogo a qualche
aneddoto che forse i professori i quali pubbli~
cano trattati o monografie sulLa proprietà in-
dustriale mettono in risalto allo scopo di ren-
dere un po' meno faticosi i propri scritti o le
proprie lezioni. Conviene, per rallegrare il di~'
scorso, dire ,che c'è stato qualcheduno il quale
ha osato f'ar i.scrivere un brevetto che aveva
per scopo di far sapere a noi stessi l'eventuale

aria poco buona che usci s,se dal naso; e altret~
tanti aneddotI di scarso rIlievo, come la ipossi~
òilità di domanda dI brevetto per l'uso dell,)
ombrello.

Nessuno, tuttavia, ha mai fatto una ricerca
probante intolfllo alla futilità dei hrev.etti regi~
strati eol sistema del non esame preV'entivo.
Credo del resto che l'onorevole Andreotti sa~
rebbe hen contento che si mo1ti'plicassero le do~
mande di brevetto. da parte di inventolri fas -
o stravaganti, di CUIè pieno il mondo, perchè
eSisi devono pagare preliminarmente 'un dirit~
to di deposi'to di 13.000 lire. Io credo ,che egli
si auguri che di invlentOlri fasuIli ce ne siano
non pochi bensì centinaia dI mi'gliaia, pront>Ì
a rIfornire il Tesoro italIano di somme non
spregevoli allo scopo di soddisfare una qualche
loro innocente vanità.

L',esame preventivo vuoI dire un corpo di,
funzIOnari 'atti a controllare la novità e la con~
siste~za tecnica ed economica delle domande di
attestato, presentate da chi reputa avelI'e egli
l11ventano qualche cosa. Un'obiezione fonda~
deamentale, valida almeno nel momento presen~
te, è quella che ,l'introduzione dell'esame pre~
vel1tivo \Suppone sIÌverifichi su ampIa scala quel~
lo che è uno dei malanni dèIla nostra ammjni~
strazione, per cui nei minilSteri le sezicm si
moltiplicano e dlvelntano diviiHoni, e le divi~
siani Clr'escono ,e diventam.o direzioni gener'ah,
e le direzioni generali si moltiplicano e diven~
tano commIssariati, e poi sottosegretariati e
poi ministeri. Ed accadde ,in Italia, non molto
tempo addietro" che 'una direzione ge'llerale, es~
,~endo as'surta alla d,ignità di ministero, in bre~
ve olra si moltIplicò in tre direziom.i generali,
ed eventualm8lnte anche con un segretariato
generale, perchè è impossibile che un mlll'iste~
ropOSiSaesistere Se non ha almeno tre dlre~
zioni 'generali e un segretariato genera:le.

Domando: abbiamo noi tanti giuristi e tanti
tecnki, in Italia, i quali siano oopaci di rifor~
nil'e un ufficio di brevetti che realmente e sul
,s,erio possa fare un esame plreventivo? I bre~
vetti di cui questo uffi,cio dovrebbe eontrollalre
la novità e la 'serietà sostanziale hanno prece~
dent'i in centinaia di migliaia, forse in milioni
di brevetti che nei div,ersi Paesi sono in vigore.
Anche a r1isalire nel tempo soltanto ai 20 :ultimi,
anni, costituire un ufficio brevetti ohe possa
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controllare sul serio la novità, la sostanza dei
brevettr di cui 'SI chiede l'attesta'to, è .forse im~
pegno agevole? Abbiamo noi tanta ahbondan~
za di 'gmr,isti, abbIamo soprattutto tanta a~
bondanza di 'tecnicI da popolar:e un ufficio che
abbia, ,come dovrebbe av€tre, il dovere di con~
trollare se ognun'a delle domande presentate per
ottener,e un brevetto corrisponda ,ad un'inven~
zione nuova e vera? Costoro, anche con l'aiuto
dell'ufficIO c,enttrale internazionale dI Bruxelles,
dovrebbero sapere se quell'mv,enzione è vera~
mente nuova, o se ,in qualche mani,era non è
già ,a conoscenza del pubblico. Dovrebbero cono~
scere, appurare e controllare oglfii nuovo btre~
vetta, in ,confronto al numero sterminato dei
brevetti esistenti e, m a,ggiunta, allo stato
della conoscenza in materia di applicazioni in~
dus.triali.

Forse che, nelle condizioni del nostlfo Paese,
se quei tecnici esistono sul ,serio, non è meglio,
piuttosto che mandarli a dormir,e' in un :ufficio
governativo, e qui, lavorando, procrastma,re ~

come d'uso ~ la definizione delle pratiche per
la consegna dell'attesta1to, non è meglio, dice~
VI(),che SI addicano a Iquelle ricerche industriali
dalle quali dipende l'avvenire dell'industria ita~
liana? Se un difetto ha l'industria i,taliana è
.infattI anche quello della mancanza degli uf~
ficli di rkerca, i qualI talvolta sono manche~
voli, ,e 'potrlanno .crescere con Il tempo solo len~
tamente perchè, prima di istituire g:li uffic,i di
ricerca, è necessario che si .formino l rlcerca~
tori, e per formare i ricercatori è necessario che
prima si formino gli ins,egnanti di questi ri~
cercatolri; e ,gli ,ins.egnanti non si formano sen~
za laboraton attrezzati, senza gabinetti ,che
siano provveduti di tutto l'occorrente per ef~
fettuar~ ricerche :Deconde.È 'bene che i tecnici,
che sono in numero limitato, siano adibiti alla
ricerca ovvero al controlJo di quelli che, a torto
o a ragione, hanno creduto di aver inventato
qualche cosa? Credo che aHa 'prima alternativa
debba essere data la 'Preferenza, e non vedo
nessuna urgenza dI impiantare un meccanismo
così grande, come quello che ri'chiederebbe la
attuazione seria del principio dell'esame pre~
ventivo.

E pas'so a quelli che sono i due ar'gomenrti
.fondamentali. Sono veramente 'problemi dalla
buona soluzione dei qualI può dipendere l'av~

ve'nire economico del nostro Paese. Il primo è
quello della 'Prol:"oga dei brevetti in corso, ,che
è sancita al comma secondo dell'articolo 1. La
novità contenuta in questo comma s,e'condo è
veramente fondamentale. La legge presente,co~
sì com'è, sancisce un diritto assoluto, alla sca~
denza del quindl>cesimo anno, del pubblico, della
collettività, del ,signor tutti ,e del signor nes~
sunoad ap'plIcare e ad usare le invenz,ioni tute~
late dal :brevetto scaduto. Il diritto della collet~
tlvità ad usar,e l'invenzione tute~ata dal bre~
v,etto è condizione esseu'zialc affinchè la pro~
prietà, la quale era 'stata concessa all'invento~
re o al suo eventuale avente -causa nei quindici
anni, abbia rag,ione d'essere considerata una
prap.rietà degna di :tutela.

L'istituto -~ella prop,rietà dei brevetti sulle
invenzioni industriali è relativamente recente.
Per tanti secoli i legislator,i del tempo si erano.
::ontentati Q avevano im:magmato che per fo~
mentare le invenzioni fosse stata bastevole dall'e
'premi, incoraggiamenti, medaglIe, diplomi agli
uamini l quali avevano il merito di ,fare _inven~
zIOni; ma l'espenenza di secolI ha dimostrato
che il sistema dei premi, il sis,tema delle meda~
glire, degli onori, delle patacche di ogni specie
era insufficiente ad attenere Il risultata di spin~
gelre gli uomini d'inventiva a dedicarsi a que~
st'opera fatkosa di ricercare nuovi metodi,
nuovi macchi'nari, nuovi strumenti. I premi
possono. es'S,ere rassomigliatI per la loro virltù
clreativa ai pareri che Cristaforo Colombo chie~
se o dovette chiedere ai dottari dell'univer
sità di Salamanca, od ai pa,reri delle università
e delle accademIe odierne. RiSip,etto grande~
menbe le università e le accade~me e sono orgo~
glioso di fare parte di alcune dI esse; ma si de~
ve triconoscere che questi enti non sono i più
adatti ad incoraggiare nuove invenzioni. Gli
uomini che ne fanno parte sono s'tati chiamati
a farne p,arte perchè si era rite'nuto che essi
avesselro -contnhuito, ad esempio, nel campo del~
la fisica, nel ,campo delle scienze fiskhe, al~
l'avanzamento della sCIenza; ed eS'Slvi hanno
contrihuto in quanta anch'essi hanno ag1giu.a~
to un anello nella continuità secolar,e delle tri~
cerche sdentifiche. La psicologia dello sden~
ziato non è, tuttavia, davvero la più adatta a
sCOlprir,eed incoraggiare verità ~e quali magari
scuotono i suoi convincimenti, scuotano le teo~
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de' ,che egli aveva contribuito acrealrle. Non si
è mai veduto ,che un'università di Salamanoa ,sia
stata ,in grado di scoprire o di lap:plrovare .i ten~
tativi di scoperta di nuovi continentI. E bene
fecero qruindi i legislatori che nel :se,coloXVIII
e 'Più ancora nel secolo XIX abbandonarono il
sistema dei p~emi e si rivolsero al sistema più
semplice, più pratico, di dire: tu credi di aver
fatto un'invenzione, .io non so se questa in~
venzione 'sia buona o sia di poco ,conto; plrova'la
tu. Io ti çlo il diritto per quindki anni di at~
1Juarla, Ise tpotr.a.i; ti dò il diritto di persuadere
il pubblico che questa tua mvenzione è vera~
mente feconda di 'hene. Se questa invenzione si
trasfonde nell'animo del pubblIco, 'produrrà de~
gli effetti ; tu Ja venderai e ne avrai non sol~
tanto fama, ma anche ricchezza.

Ecco lo stimolo. che la legge no.stra, non ar~
caka; ma ancOlra moderna, del 1855, legge che
oggi ha più di 102 anni di vita, si è p,rorposta
di recar,e, dando un dir,itto limitato nel tsmpo
a colui il quale ha compiuto lavoro, ha corso
rischio, ha azzardato capitali. Questo è il 080.10
fondamento di una 'proprietà indus,triale la qua~
le merita di esselre tutelata dallo. Stato.

n pedQdo della ,concessione le'ra conosciuto.
pr,ima, era .stato ac'cettatQ dall'inventQre quan~
do. ha chiesto. il !brevetto., e nOonsi può CQnsen~
tire n~$suna ff)rQrQga, perchè 'prorogare quel
pelriQdo significa 'portar via, .confiscare sen:òa
nessuna indennità un diritto che è già entmto
nel patrimonio della collettività ,fin dal mo~
mento che }'.inv~nzione, con la registrazione del~
l'attestato, ,era divenuta nota. Se così non fosse,
pel\chè ~cÙàtteri'stiC'a essenziale per l,a validità
della pdvativa sarebbe quella che la des'clrizio~
ne di ,eSSasia tale ,che chiunque PQssa ap:pli0ar~
la senza bisog:Ilo di artr.e spiegazioni? Diritto di
.chi? Ho detto poco fa del .si'gnor nessuno e del
,signor tutti. Machi è questo signor nessuno
che ha già fatto entrare nel suo patrimonio il
diritto. di usalre delle invenziQni scadute? Co.stui
è quegli ohe rapPl1e'Senta l"avvenire, è CQluiohe
consenlte alla collettività di muoversi e di agire,
'CQstuiè quegli .il quale ha il diritto di appro~
priarsi di un'invenzione sc:aduta per attuarla
senza il consenso di nessuno, neppure di un
qualsiasi ufficiale dei brevetti; C'ostui ha il di~
ritto, anche se non ha fatto nulla, di usarla se
così crede, semplicemente perchè egli ritiene, a

t0'rtQ o a ragione, di essere in g,rado di usarla
meglio di coloro che ne hanno usufruÌto prima
di lui. Noi abbiamo l'obbligo di tutelare nOon
coloro i .quali questa Invenzione hanno già uti~
lizzato, ma coloro ,che non l'hanno ancora uti~
l1zzata, coloro cioè daI quali dIpende la nostra
slperanza 'che ,si tro'VI una nuova via per f,ar
fruttare meglio .quell'invenzione.

TQgliere il diritto all'uso libero del brevetto
pr,ima del periodo stabilito dalla legge in 15 an~
ni è ignorare il diriUo di proplrietà, ma negare
l'usO. di .questo brevetto ad altri dopo i 15 anni
è ugualmente negare un uguale dir'itto di :pro~
prietà ,già acquisito.

La proroga d'ei tire anni per le invenzioni in~
dustdali, che si propone cOonil presente dise~
gno di legge, è tale c0'sa che ad essa può vera~
mente aplplicarsi il motto di Proudhon: «La
p1'opriété c'est e l,e vol ». L,a pro,prietà non è 'lUI
fiurlo, ma colui il quale, avendo un diritto di
p.ropr,ietà, se >nevede privato .senza alcuna jn~
dennità, ha ver,amente il diritto di dire che a
lui è sta'ta rubata la cosa sua e ohe egli aveva
per sè ogni ragione di dimostrare di essere in
gtrado di fare meglio degli altri.

FODse muta il g,iudizio .se invece del ,comma
secQndo, il quale regola la mat,eria dellepro~
roghe, passiamo ad esaminare il comma primo,
il qual'e prolunga di tr,e anni la durlata dei bre~
vetti per l'avvenilre, cioè la durata dia ass,e~nare
ai « nuovi» brevetti, ai nuovi attestati di in~
vlenzione industdale? Nel passare da 15 a 18
anni per i nuovi attestati, .siamo di fronte" ad
una materia ver:gine; qui il legislatore ha ve~
ramente diritto di fare quello che Iritiene op'por~
tuno ne.}l'inter2sse del,la N azione, qui non si
può fare nessuna obiezione di principio. Il l'e"-
gislatore ha ragione di legiferare ex novo per
l'avvenire, pelrgli attestati nuovi di ,invenzione;
e perciò di aCCI12SCereil periodo di durata dai
15 ai 18 anni. Però le ragioni le quali devono
essere addotte per il prolungamento d,eUa du~
rata dai 15 ai 18 anni devono esselre ragioni
.serie le gravi. Non si modifica una legislazione
,che ha per sè la durata di più di 100 'anni,
senza ragioni a lungo meditate.

Queste ragioni quali sono? Ho Letto .i docu~
mentipa.rlamentari, distribuiti in ocC'asione dei
presenti disergllli di legge, ,e di ra'gioni .sostan~
ziali ne ho tlrovate due. Così si fa, dice la prima
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motivazione, in mo}ti Paesi; e si aggiung,e che
principalmente i PaesI più progrediti dal pun~
to di vista industriale sono quelli l quali hanno
il periodo di durata delle inve'llziolll industriali
pIÙ lungo, dai 17 ~ 18 anni fino. ai 20 anni; e s.i
ricordano III proposito l'Inghilterra, la Gelrma~
nia, gli IStatI UnitI, il Belgio, che butti rico.no~
sciamo essere PaesI mdustriah dI grandissimo
rilievo. Si afferma qumdi che, se noi vogliamo
metterci alla pa~i dei Paesi industrialmente più
progrediti, dobbiamo ,imItarli nella materia og~
gi qui discussa.

Confesso di lavere sempre avuto poca, anzi
scarsissl'rna estimazione di quella discipli'na
che corre SOlttoil ,nome di dirlitto comparato o
legislazione compalrata. AmmIro molto e stimo
e ritengo .siano degni di lode coloro 1 quali stu~
diano un certo istituto nel proprio o in altro
Paese, anche lontano dal nostro. È Isempre utile
conoscere ciò che glI altri fanno ,e conoscere
le ragioni per le quali questi altri Paesi, lon~
tani da noi, operano diversamente da come
operiamo noi. Lo studio è importante e degno
di ess,ere perseguito essendo ibene ,conoscere [e
ragiona pe~ le quali uomini diversamente si~
tuati operano dIVersamente da noi. Però, q:uel
trascorrere che si fa negli scritti di legisla~
zione comparata dalla T,erra del Fuoco aHa
Groenlandia, dalla Russia agli Stati Uniti, dal~
la Turchi'a all'Italia, dama Poli:nesia al Brasi~
le, è sempre cosa la quale mi ha lasciato mol~
to, molto, non dico incerto, ma poco soddisfat~
to; sì da Ìndurmi a fare poco conto di quegli
uomini i quali si dedicano ail curioso genere di
esercitazioni scolastiche di mettere fianco a
fianco le più diverse norme di diritto su una
data matelria.

IÈ tanto difficile conoscere ciò che aceade nel
nostlro. Paese, che ries,ce quasi impossibile trar~
re da esplerie'llze ac'cumulate qua e là, riscon~
tr,ate in questo o in quel Pae,se, insegnamenti
su quello che noi dobbiamo fare. Coloro i quali
sono, ad esempio, desiderosi d,i cercare :nuove
imposte Iper soddisfare ai nuovi bisogni, trova~
no facìlissimo di andare alla ri,cerca delle nlo~
vità in materia di imposte ne(Paesi più diver~
si e dicono: là c'è questa imposta, pell'chè non
anche da noi? Là i contribuenti sono bravi e pa~
gano al100 per cento; perchè noi non siamo al~
trettanto hravi? N on bisognerà forse cambiare

un po' n tipo dell'imposta, mutare le norme tri~
butane, {per 'indulrre o costringere, eventual~
moote con un po' di galera, gli uomin'i ad es'se~
ne onesti? Sono diffidentissimo, in questa ma~
teria, perchè ogni isHtuto gi'uridico, ogni isti~
tuta tributario è il frutto di una esperienza
antica e di premess,e che sono diverse fra 1c!ro;
gli istituti Igi'UridilCiIOtr:ihutari forestieri sono
Il frotto di precedenti diversi dai n'ostn. È già
difficile fa'l' marcia!re bene le cose nostre, se~
gurndo ,i nostri precedentI, e mdagando le ra~
gioni Iper cui non marciano bene: certamente
non; vi è nessuna Slperanza che le cose possano
marciare meglio soltanto perchè si va alla rI~
cerca di novità nei Paesi più dislpall'ati.

L'argomento di ciò ehe SI fa -altrove mi 'pare
perciò non abbi,a 'alcuna sostanza di verità.
Una sostanza può aVl8rla imrece il secondo ar~
gomento.

Il secondo la,rgomooto che ho v,isto addu~re in
favore del prolungamento degli attestati di il1~
venzione nuova dai 15 ai 18 annli, è q:uello del
più lungo veriodo di ammortamento che si ri~
chied,ereibbe oggi, in confronto alle invenzioni
dell'ieri, in confronto al regime attuale, essen~
do ~iù 'complicati i meccanismi, più costose le
applicazioni delle nuove invenzioni che l'incre~
mento continuo del progresso industriale mol~
tiplica ed accelera. Si di,ce che i nuovi metodl
richiedono un più lungo periodo di pre:parazio~
ne, per cui non bastano 15, ma occor~ono 18
anni ,per l'ammortamento degli enormi inve~
stimenti richiesti dalle esigenze dell'industria
moderna.

Anche qui si tratta di un'asserzione, ma non
ho letto alcuna illustrazione proban,te la quale
dimostri veramente l'e'sistenza della necessi~
tà di prolungare il periodo di ammortamento.
Se anzi io dov,essi usaI1e il criterio del buon sen~
so. direi ,che forse i tempi mod,erni, nei quali
le innovazioni SI susseguono con trasfor~
mazioni ,e rivoluzioni industriali incessanti,
debbano imporre non ,già un prolungamento,
ma una !riduzione del periodo di ammortamen~
to. Se le invenzioni sono così rap,id,e, mutando
J'lapidamente strumenti e procedimenti, 'colui
che ha in mano un brevetto di invenzione, l)er
un'invenzione che era nuova in un dato mo~
mento, deve sforzarsi di ammortizz'are i sacrli~
fiei sostenuti, i capitali investiti 'fion in un pe~
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!l'iodo più lungo, ma in un periodo più breve,
a pena di perdere capitali e sacrifici. In veri~
tà questa è l'esperienza attuale.

Gli industriali i quali sono in prima linea nel~
l'applicazione dei moderni sistemI industriali,
sisIorzano di lammortizza;re il capitale che han~
no investito non in un tempo 'più lungo, ma in
un br,eve per,iodo. Così può essere dedotto dal~
le Istanzéche, nei diversi Paesi, voo'gono fatte
dagli industriali quando non si tratta più di
chiedere il prolungamento degli attestati di in~
venz,ione, ma di chiedere inv,e0e alle ammini~
strazioni ,finanzia,rie ,che sia consentito loro di
ammorti.zzal'e i capitali investiti in quel da~
to periodo di tempo, nel quale dal prodotto
lordo viene dedotto l'importo che rap'pr,esenta
la somma destinata a ricostituir,e il capitale
inveslbto. Quando ,gli industriali si fanno avan~
ti ,in figura di contribuenti, es,si chiedono e
chiedono giustamente ,che i periodi di ammor~
tamento fissati nei !!:"8'goIamen.tie nelle circo~
lari, ,e che talvolta Iurono fissati in passato in
un numero di ,anni ragguardevolI, sian'Ùridotti;
0he invece che in 20 anni sia consentito di am~
mortizzare gli impianti in 15 '0 in 10 od an
che in un numero minore dI anni. È un'istan~
za che io vedo fatta ovunque da'gli industtriali,
quando si prl8s,entanoal pubbhco e al legislatore
in veste di 'contrHJlKnti. Gli stessi industriali,
o taluni di essi, quando chiedono invece l'atte~
stato, chiedono mvece che quel periodo sia
pro.lungato.

La verità fors,e parla 'più p'8r bo,cca dei con~
tribuenti ,che dei titolari di attestati di priva~
tiva. ICome contribuenti, eSSI temono di perde~
re i loro capitali, temono di avere investito in
modo tale che la finanza non c'Ùnceda una quo~
ta di ammortamento sufficiente ad ammortiz~
Zaf{è'in un temN[)odi poca durata l'impianto
fo.rmato con tanta spesa.

iNon ,chiedo Ipe~ciò <Cihei.I periodo sia abtbre~
viato, dico soltafllto che non c'è nessuna dimo~
strazione la quale metta in ,evidenza che un p'e~
riodo più lungo di quello di 1<5anni sia neces~
sario per poter ammortizzare un lmpianto.
L'impianto moderino deve far fronte al Irischio
che esso si logori fisicamente più in fretta di
queUo fis'calmente rprevisto; e non soltanto il
tempo tecnico de,l logoiI'ìo è più breve, ma è
più breve anche il tempo economico. Ogm in~

venzione nuova è seguìta e minacciata conti~
nuamente da mvenzioni che ,la seguon'Ù, la
imitan'Ù e la sapravanzano.. L'industrIale,
quindi, Il quale ha appHca'to un'invenzione
oggi nuova, se vuole salvare il proprio capi~
tale e vuole fare così anche gli mteressi del
pubblko, deve sempre sforzarsI di a'lllmortiz~
zare il suo investimento nel periodo più bre~
ve possibile, fPrima che arrIvi il concorrente, il
quale USI l'invenzione più recente e perfezio~
nata atta a ridurre 'al nulla il v,alare del suo
imp.ianto.

Se la necessità di adattarsi continuamente e
quasi ,con ansia ai nuovi proc,ess,i tecnici che
inventolri ed industl'i'ali 'continuamente creano,
vuole dire qualcosa, vuoI dire invito a coloro i
quali hanno fatto l'impianto ad ammortizzarlo
nel più breve tempo possibile. E se questo è,
perchè mai il legi,slatore deve ,consentire che
essi lo ammortizzino in un peri'Ùdopiù lungo?

L'op,era nostJra, Ove il disegno di legge venga
alp'provato con il proluDigamento dai 15 ai 18
anni, è di impedimento, di rallentamento, è
prEmio dato a coloro i quaJi non sannoammor~
tizzare in un periodo :breve, os.sia nODisanno fa~
re quello che è necessario essi facciano nei tem~
pi moderni È quindi un dare un premio a co~
loro ,i quali sono in ritardo in confron.to a ciò
che è imposto dalle <condizIOni dell'economia
moderna.

'
Continuamente, ogni giorno, si vedono iDiviti

da parte di politici e di pubblicist,i ad investire,
a mi'gliorare, e si danno 'buoni consigli, e si dice
che in questo mo.do, investendo, destinando i
r,isparmi ,all'indust1'Ìa e all'a,gricoltum, si fa il
vantaggio universale. Sono pro'posizioni ve,re,
ma sono proposizioni le quali sono testimonio
solo delle buone intenzioni, di 0ui è lastrÌ'Cato
il p'avimento deH'inferno. N on si incita ad in~
vestire, e ad investi!!:'ebene, con i soli buoni conI..
sigli; e nemmeno si incita col dare premi a co~

1'01'0che investono. Pericoloso è dare dei premi,
perchè nessun.o .sa se i premi vanno a coloro i
quaMhanno. investito in manie;ra vemmente uti~
le alla collettività, .onon invece a coloro i quali
hanno investi<to in qualche mamera politicamell'~
te vantaggiosa. Un premio è forse qualcosa che
danneggia più che avvanta'ggi.

L"unico stimolo veramenteeffica,ce 'per spin~
gere gli inve~timenti verso tipi i quali siano
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utIli alla collettivItà è quello di non apportare
nessun ImpedImento a coloro che investono a
.loro ri,s-chio e pericolo, e ,lascia,r:e Isemp,re di~
lJ1anzi al loro o~chi lo spettacolo del <fallimento
che li attende se essi non hanno investito bene,
.se non hal1'11o ridotto i costi. Le prediche sulla
necessità di ridurre l costi sono predkhe ,inu~
tili, se non si dà la sanzione, che è unica ed ef~
ficac2, per coloro i quali 1I1Vestono male. Coloro
i quali investono male devono sapere fin dal
pir,i>nclpio che nessuna mano politica SI porgerà
per sorreggerli nel momento del pericolo. Se
eSSI devono andare a fondo, vadano a fondo, e
la collettività se ne gioverà.

Chi sono coloro i quali 'nOI abbiamo il dovere
di i,ncoraggiare? N on sono quelli che sono già
a posto, non sono quelli che eseroitano già l'in~
dustn:'ia. Coloro che noi dO'bbiamo incoraggiare
sono gli uomini non ancora nati: non ancora
nati, qualche volta fisicamente, ma certo non
ancora nati economkamelllte. Sono coloro i qua~
li hanno l'audada di fare COlsedive l's,e da quel~
le che si facevano prima ed arrischiano intel~
ligenza e risparmio pell' conseguire nuovi ri~
sultati. È l'uomo nuovo che cerca ancora la sua
via ,che >noi dO'bbiamo incoragg,iare, non l'uomo
che è ,già ,a posto e che ha la ragione di con~
servare il posto, se a conservlarlo si sforza ad
ogni ,costo. N elle di.scussioni e nei Irendiconti
parlamentari, sui grossi interessi i quali sono
.in gioco in punto ai quesiti posti dal pres.ente

disegno di legge, ho visto fatto il nO'me di im~
prese le quali tr'aggono o trarrebbero giova~
mento da un plfolungamento del periodo di pri~
vativa. Chi siano costoro a me non importa.
N e ricorderò uno solo, perchè il nome di q'ue~
sta gIl'ande intrapresa, forse la maggiore del
mondo oggi esistente nel suo ,campo, è un nome
che per me è O'ggetto di venerazione: Ì'l nome
dell'impresa Dupont De Nemours. Ho venera~
zione per quel nome perchè il fondatore, vel1SO
il 1805~1810, di quell'impresa, che 'piccolissima
allora, oggi è diventata colos.saIe, era il figlio
di uno dei maggiori economisti francesi del se~
colo XVIII. Dupont De N emours fu il fisiocil'ate
che tutti gli economisti conoscono ed apprez~
zano, i cui libri sono stati tradotti in italiano
nella nO'stra «Biblioteca dell'econO'mista» ed,
ancor oggi SO'l1ostudiati dai cultori della scien~
za economica. Segretario dell'Assemblea dei no~

tablli, membro dell' Assemblea nazionale fran~
cese, dovette fug,gire negli anni del Terrol'f'
fuori di Francia e si rIfugiò negli Stati Uniti.
Qui il figlio iniziò ,Lapic'c01a azÌit:01odache diven~
ne quel colosso. che noi conosciamO'. Ma il colosso
che è nato dal ,figlio dell'eco;]omista ed è an~
cora della sua famiglia, lo apprezzo solo se e,sso
sia cOostretto Oogni giOorno a dimostrare la vaU~
dità della SUa opera, l'utilità della sua 'persi~
stenza. I tribunali americani hanno portato i
loro occhi ,sulla grande impresa dei Dupo.nt De
N emouI'S ed hanno pronunciato n1ei suoi il'i~
guardi giudizi ehe non voglio dire se siano più
o meno meritati ma che jjurono cert.amente tali
da costringer1a a mOodimc,arei suoi metodi e così
fa1cendo operarono ad indurre quell'impresa
a perfezionarsi sempre di più. Noi non dob~
biamo trattare, se esiste, la eventuale fì1ìale
italia,na delI.a Dupont De Nemours cOon mi~

noI' rigore di quanto per 'la società madre si
faccia nel suo Paese d'origine.

Non dobbi,amo fare nulla 'che esima le ilmPire~
Se esistenti d3Jll'assiUo continuo del timOore di
decadere, dobhiamo fare il possibile affin:ehè

l'assilla della c:oncorrenz,a, l'assilla degli uo~
mini ohe ,ancora non sono nati alla vit'a econo~
mica sia continuo, sia persistente e sia grave.

Si parla sempil'€ della necessità della lotta
cOllJtro i :monopoli. Ritengo che forse io 'non
SOonostato l'ulbimo di coloro che hanno innal~
zato la vOocecontro quelli che .si chi3mano i mOo~
nopoli. In verità, se le parole hanno il signifi~
cato che rispande alla loro. lettera ~ e la let~

tera «monopalio» vuoI dire « di uno solo » ~

nOon esiste nel mondo nessun monopolio vero e
propriOo, salvo quelli che sono stati creati dal10
Stato. In Italia i mOono~oli .sono quelli del sale e
tabac.co, delle pOoste ,e telegrafi, della emissione
dei biglietti, i quali per ragioni varie sono sta~
ti creati daUa legge .dello Stato. Degli altri nes~
suno è monopolio vero e praprio. Molti eser~
citano una .signoria sul mercato. N on occorre
avere, e nessuno l'ha, il 100 per cento eff'etti~
va o. virtuale del dominio dei prezzi; alcuni
hanno il 50 per cento. ~ può bastare anche me~
no, per esemp,io il 20 per cento ~ ,per eserci~
tare, in casi determinati, signClria .su] mercato.

Chi.amo signoria quel che si usa ,lire mono~
polio pùichè credo che la para1acorriSiponda
meglio. alla realtà. I legislatori, gli uomini di



Sern.ato della Repubblica

632a SEDUTA

II Legislatura~ 26514 ~

19 FEBBRAIO 1958DISCUSSIONI

Governo hanno il diritto e l'obbligo di fare
quello che possono per ridurre l'impero delle
signorie di mercato.

La lotta ,contro la signoria sul mercato 'Pre~
senta diversi aspetti: vi sono palrecchi metodi
per ,condurla; vi sono dei metodi difficili e me~
todi ,che sono a disposizione dei legislatori sen~
za troppa difficoltà. Coloro che par1ano di lot~
VacO'lltro i monopali, lio dico contro le signolrie
economiche, preferiscono sovente intrattenersi
sui metodi più difficili che si ,chiamano 'controllo
da 'Parte dello Stato, si chiamano leggi proibi~
vive, giudizi di tribunali contro i signori del
ffioccato, ,contro i cosiddetti mot1opolisti. Anche
qùesti metodi sono meritevoli di essere perse~
,guiti. Nan facdamoci tuttavia illusioni; nep~
pure nei Piaesi dove quel metodi sono piename'n~
tie usati e sono usati da 'più di mezzo secolo,
neppure negli Stati Uniti quei metodi hanno
condotto a risultati importanti e compiutamen~
te soddisfacenti. Hanno ottenuto qualche ,risul~
tato, ma non quello che i creatori si rÌ'promet~
tevano. Tuttavia quei metodi meritano di essere
perseguiti, anche se sappiamo bene che es'si ri~
chiedono un'attrezzatura ,che non sa se nai 8;)OS~
sediamo, ma che abbiamo il dovere di creare
un po' per volta, mettendo a capo di essa uomi~
ni adatti, purtrOiPPo tanto rari da travare.

Vi sono però alcuni metodi conbro le signo~
rie di mercato i quaH non sono così difficili da
attuare: vi sono alcuni metodi che sono a no~
stra d.isposizione non senza difficoltà, ma sen~
za ,che queste siano insuper3Jbi1i. Vi è, ad esem~
pio, quello deUa :pubblicità dei rendiconti dene
società anonime e in accomandita per aziani, la
pu}jblicità minutissima di tutte le voci del loro
hilancio,con una descrizione esatt,a di tutte le
singole voci Ipatrimoniali, con una definizionle
chiara e plrecisa delle singole partite di entrata
e d:i us,cita, che non è impassibile ad attuare.
In qualche Paese sono già stati ottenuti rag-
guard.evoli risultati. Dopo la gra'nde crisi del
1928~32 negli Stati Uniti, si introdussero me~
todi di puhblicità per le :imprese i ,cui W;oli so~
no ammessi alle pubbliche quotazioni; metodi
che tutti oggi unanimemente riconos,cono av€,re
ottenuto risultati non spregevoli. I metodi di
pubblicità nei conti di esercizio o negli inven~
tari delle società anonime ed in accomandita
per ,aziani sono possibili ancihe nel nostro. Pae~
se e dOVJ:1ebberoportare a risultati ugualmente
Ibuoni a non tvoppo ,lunga scadenza. È più dif~

ficile fare o.pera dannosa alla collettività, quan~
do ques,ta veglia con occhi cl'Argo a mezzo di
uomini integri e ben ,preparati, su quel che le
im8;)r,eseeconamiche fanno.

Vi è però un metodo, che mi pare più efficace
3m:cora, di lotta contro le signorie di mercato,
\

ed è quello che il legislatore, lo Stato, non ,crei
esso medesimo le rawioni della signoria, non
crei esso medesimo con le 'protezioni doganali,
wn i vincoli all'importazione e all'eiSportazio~
ne, con i contingenti, con l vincoli valutaI1i
quello che è Ì'l terreno fecondo su cui si molti~
plkano e creseono queHe signorie. Dico subito
che noi ahbiamo f'atto importanti plrogl'essi su
questa 'via, ,e pelT quel che ri'guarda in modo,
particolare i vincoli all'iimportazione e all'esipor~
tazione e i vincoli valutari la nostra posizione
è una delle più pro.gredite d'Europa. Su que~
sta strada dobbiamo continuare a cammi'nare
celI'cando di eliminare più che sia possibile tut~
te le ragioni dei cosiddetti monopoli, quelle
ragioni le quali derivano dall'espressa volo.ntà
del legislatore.

Il legislator'e che ha voluto creare quelle si~
gnm}e, come le ha create così le può ahbattere.
Tra i vari metodi intesi a C'reare signorie
di mer:c1ato, quello dei brevetti, degli attestati
di invenzione industriale, sta dinanzi a noi.
Quale sirgnificato ha affermare che si vogliono.
combattere le signorie di mercato, .se nel tempo
stes'so prolunghiamo la dumta di quei brevetti
,che, col pl'olungalrsi oltre misura nel tempo, da
prop,rietà privata feconda si trasformano III
privilegli dannolS.i, s'e noi stessi violiamo i di~
ritti acquisiti dagli uomini nuovi, diritti che,
scaduto il brevetto, valgono più di quelli di ca~
loro che sono già i .beati po'ssidenti, se noi stes~
si foggiamo la base sulLa quale prosperano 1e
si'gnorie dannose di mercato? Non facCÌ:amo
o.gg:iciò che predichiamo sempre che 'non deve
essere fatto, non creiamo oggi quelle signorie
di .mercato le quali sono un:a delle ragioni di
stasi, una delle ragioni per cui l'economia no~
stira la quale pure ha ottenuto risultati note~
voli, non è quelila che do.vrehbe essere; non fac~
ciamo cosa che la sottrarrebbe in parte al pun~
golo continuo deHa concorrenza. Non aggiun~
giamo noi, a quelle che sono inevitaJbili, una
condizione nuova atta a creare quella situazio~
ne di inf:eriorità nella concorrenza internazio~
naIe che ogni giorno deprechiamo. (Vim' arp~
plaus,i. M oltis.sime congratul,azioni).
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della la Commissione permanente (Affari
della Presidenza del Consiglio e dell'in-
terno):

« Benefici agli impiegati civili dello Stato
e delle Amministrazioni autonome, muti1a~
ti ed invalidi di guerra)} (1730), di iniziati~
va dei senatori Palermo ed altri, previa pa~
re re deUa sa Commissione.

della 10" Cornn1l5slOrze permeF!e11Je (La_~
\-oro, emigranone, prevIdenza souaìe)

«Pro'1vedimenti in [avo re degli invalidi
civili » (J 728), prcvI paren deUa 1", deHa 2~
della 9" c della i l' Commissione,

Annunzio dì presentazione di relazione

l' RES I D E N T E . ComuniCo ch..?,

a nome della 1a Commissione permanente
(Affari della Presidenza del Consiglio e del~
l'interno), il senatore Zotta ha presentato

la relazione sul seguente disegno di legge:

« Programma straordinario per favorire la

rinascita economica e sociale della Sarde~
gna, in attuazione deJl'articolo 13 della legge

costituzionale 26 febbraio 1948,n. 3 » (1408).

Questa relazIOne è gIà stata stampata e
distribuita ed il relativo disegno di legge
sarà iscritto all'ordine de! giorno della pro,,--

"una seduta

Annunzio di o,d~m~nze emesse da Autorità
giudsdizionali per il giudizio di legitti-
mità della Corte costituzionale

P RES r D E N T E ComunIco che
nello scorso mese di ottobre sono pervenu~
te ordinanze emesse da Autorità giurisdizio~
nali per la trasmissione alla Corte costituzio-
nale dI atti relativi a giudizi di legittimità
costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate in Segre-
teria a disposizione degli onorevoli senatori.

Commemm'azione
dei senatore Luigi Einaudi

P RES I D E N T E. (St leva in piedi
e COillUi luflu l'Assemblea) Onorevoli col~
legJn, una grande figura è scomparsa.

11 senatOlc LUIgi Einaudi è morto il 30 ot-
tobre, proprio quando il decorso del male
che Io affliggeva lascIava ~perare che egli
potesse vmcae l'insidIa, lenta ma inesora-
ble, deda sua luminosa vecdllaia.

Riassumere, nello stretto schema di una
commemorazione, l'opci'a del grande libera-
1e scomparso, nel campo scientifico, politi-
co, giornalistico ed umano, è cosa presso-
chè impossibile, ed 10 me ne scuso in <cm-
ticipo.

Le tappe ddla sua vIta ~ CIascuna delle
quali costitUIrebbe da sola titolo di orgo-
glio ~ sono troppo note e così intimamen-
it legate alla stolla del nostro Paese perchè
io mi soffermi a rievocarle: laureato a 21 an-
ni; docente universitario e gIOrnalista a 24:
titolare dI cattedra a 28, Senatore del Re-
gno per meriti scientifici a 45; Governato--
re della Banca d'ItalIa a 70; membro della
Consulta Nazionale, deputato all'Assemblea
Costituente e membro dI dIritto del primo
Senato della Repubblica; Vice Presidente del
Consiglio e Ministro del bilancio, Presidente
deUa RepubbJica a 74; Senatore a vita a Bl
annI

Che cosa dice, m sintesI, questo prodigIO-
so CiUriculum J

Dice che egh 51 atIermÒ prestissimo nel
cammino che gli era congeniale; che non si
sottrasse ai doveri che il prestigio della dot~
trina e la dirittura dell'animo gli impose-
ro ben presto, anche nel campo politico,
dice, infine, che egh cOllcluse Ja sua 01)(-
-rosa esistenza con l'assunzione delle pIÙ al-
te e gravose responsabilità che po~sanc es-
sere offerte dalla vita pubblica.

Una perfetta armonia collega ed accorda
ad un altissImo livello tutta la sua vita di
sCIenziato, dI politico e dI uomo, attraver~
so la costante, impetuosa difesa della h~
bertà. Quella libertà che, nello scrupoloso
rispetto del dirittI altrui, è l'unica campa
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gna di ogni vera conquista, per gli uomim
e per i popoli; che combatte il privilegio c
l'arbitrio, l'ingiustizia e la miseria come
altrettante sue negazioni. Quella libertà che
non ammette l'equivoco e la demagogia, la
costrizione e la violenza ~ strumenti, que~
sti, propn dI coloro che l'avversano ~; che
si erge a difesa della cultura e combatte
l'ignoranza, oscura mortilì.catnce della di~
gnità umana.

In omaggio a questo profondo convinci~
mento ~ sempre propugnato con volontà
tenace e quasi testarda ~ fu tra i firmata~
ri del manifesto crociano dell" maggio 1925
e lasciò anche il grande giornale al quale
collaborava quando, alla fine dello stesso
anno, la più rassegnata remissività doveva
prendere il posto della piena indipendenza.

Sempre In omaggIO alla libertà ~ che
per lui fu un bene totale ed indivIsi bile ~~

Einaudi si oppose persino al Croce. li quale
affermava essere l'economia di mercato sol~
tanto uno dei metodi che il liberalismo può
usare o mettere in disparte, secondo il mo~
mento e le circostanze; e, prima ancora, gio-
vanissimo, lavorò molti anni per chiarire e
difendere i concettI di una «imposta sul
reddito consumato ,> che salvasse il rispa;:"~
mio (cioè il reddito divenuto capitale), in~
tangibile, a suo avviso, come fonte di pro~
duzione e garanzia di libertà individuale.

Con perfetta logica e linearità di idee,
le sue battaglie si spostano da destra a
sinistra, quando le esigenze del momento lo
richiedono, e noi tutti ricordiamo Einaudi
flagellatore severo tanto dei monopoli in.
dustriali, dei protezionismi e delle situa~
zioni di privilegio, quanto degli uomini d'af~
fari spregiudicati che, dopo la prima grande
guerra, tentarono l'assalto delle maggiori
banche per mettere le mani sul risparmio
da queste raccolto.

Con la stessa coerenza, lo vedemmo impe~
gnato, in tenace battaglia, nel secondo do~
poguerra, contro gli speculatori della nostra
moneta e gli accaparratori di ogm genere,
con drastiche riduzioni creditizie; come lo
vedemmo battersi contro il burocraticismo
soffocato re che, accentrando tutti i poteri
dello Stato, mortifica la libertà individuale,
non soltanto nel campo economico.

Fu, pertanto, conservatore e progressi~
sta ad un tempo senza mai essere in contrad~
dizione con se stesso, ma in funzione della
difesa della libertà, quando e sotto qual~
siasi forma venisse offesa, disposto sem~
pre, come abbiamo vIsto, a pagare anche pel ~

sonalmente il prezzo di questo atteggia~
mento.

La sua terra, Il Piemonte ~ nella cui te~

nacia egli parve sempre specchIarsi nel
momenti più duri, con compiaciuta fierezza
~ fu ed è orgogliosa di questo suo figlio.

Luigi Einaudi fu maestro a migliaia di
studiosi che, pur oggi dispersi nel vasto mon~
do nazionale ed internazionale dell'economia,
della finanza e della cultura, si riconoscono
~ malgrado le più diverse impostazioni po~
liti che ed ideologiche ~ per il comune de~
nominatore di serietà e di chIarezza d'ana~
lisi, assorbito dal grande Scomparso.

Lunga fu la sua attività nel campo del~
l'insegnamento, ma la sua altissima fama di
economista si allargò soprattutto attraverso
continue divulgazioni giornalistiche, nelle
quali, alla scultore<:t validità del concetti, si
abbinava una semplicità di espressione co~
mune soltanto in coloro che hanno chiarez~
za di idee.

Per questo, fu sempre nemico di quelle
formule, care agli astrattisti della politica
e dell'economia, che tendono a velare, con
arabeschi intellettualistici, !'incertezza e la
confusione del pensiero.

Come divulgatore di princìpi economici,
nei suoi libri, sulla stampa periodica e qua.
tidiana, fu impareggiabile, ed i suoi articoli
gli crearono una seconda e piÙ vasta collana
di estimatori che, come i suoi studenti uni~
versitari, assimilarono la validità delle SUè
tesi.

Tutti noi, del quarLo e quinto Gabinetto De
Gasperi, lo ricordiamo alla fine delle sedute
del Consiglio dei Ministri, nei periodi pre~
elettorali, quando i colleghi gli si affollava~
no attorno per strappargli, nella fretta con~
fusa e nella presunta stanchezza degli u1ti~
mi minuti, aumenti di stanziamenti e di
spese.

'I
Lo rivedo ancora, energico e fresco più che

mai, lo sguardo severo, i gomiti puntati sul
tavolo, trattenere, con le mani che parevano
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dIvenute aI'tigh, i disegm di legge già appro~
va li (quasi temesse glieli volessero portare
via per renderli ancora più dispendiosi di
quanto non fossero), come una vecchia pian-
ta d'ulivo trattiene fra le sue nodose e ritor~
te radici la terra soffiata ria un vento dis~
sipatore.

E viene da sorridere se riandiamo con la
memoria ad alcuni rilievi che, nel 1948, qui
gli furono mossi a proposito delle spese e
degli stanziamenti presidenziali: noi tutti ci
auguriamo che quanti amministrano j de-
nari dello Stato, in ogni settore, siano sem-
pre scrupolosi come Luigi Einaudi.

La sua azione per la salvezza e la saldezza
della lira, che trovò, anche fuori del Gover~
no e del Parlamento, nel dottor Menichella,
allora Governatore della Banca d'Italia, l'al-
fiere maggiore e la guardia più implacabile
c meritoria, è troppo nota e vicina a noi per
essere qui, ricordata. Dirò soltanto che an-
che la manovra del controllo quantitativa
del credito si collega a quel « governo delle
cose concrete)} ricordato dianzi.

Io credo che Ferrara, Pareto, Pantaleoni
saranno onorati, nella loro memoria, se noi
poniamo accanto ad essi Luigi Einaudi.

Come Presidente, eletto dopo Enrico Dc
Nicola, il suo stile fu nobilissimo ed il suo
lealismo esemplare, al punto che egli potè
ricordare, nel suo messaggio iniziale e con
implicita fierezza, il passato convincimento
monarchico

In questa ~ come 1Do~ni circostanza del~

la sua vita ~ il senso dello Si ato e la reli~
giosa dedizione alJa cosa pubblica prevalsero,
in lui, saldissimL così che l'apporto che egli
seppe creare al consolidamento ed allo svi~
luppo del nascente ordinamento repubblica-
no fu tale da guadagnargli il rispetto di tut~
to il mondo politico italiano

Quali furono le componenti del suo stile?
La modestia e la parsimonia; il rispetto dei
diritti di tutti; l'amore ,per la famiglia, per
la sua terra, per la Patria; il rispetto, pur
~empre vigile, delle preroga Live del Parla-
mento e del Governo; la paterna larghezza
di consigli, generosamente forniti sempre
nelle forme più discrete.

Le sue azioni ed i suoi interventi erano
cos"ì poco appariscenti che semhrava quasi

egli non eSIstesse, mentre la sua presenza
subito si. rivelava, non appena ve ne fosse
stato bisogno, anche cO'n quegli appunti con~
fidenziali di cui fecero tesoro tutti i Mini~
stri, perchè dettati da una mente superiore
e da un animo disinteressato.

Se è vero che oggi vi è la tendenza, da
parte di alcuni, se non di molti, a conside~
rare gli uomini, non in funzione del loro
intrinseco valore e dei reali benefici che re-
cano al Paese, ma per il male che possono
fare alle persone o per gli indebiti vantaggi
che, con le loro cariche, possono dispensare,
noi simno certi di tributare a Luigi Einau~
di l'elogio migliore affermando che egli, per
tutti costoro, contava poco o nulla.

A chi poteva far male o giovare quel pic~
colo, distinto e vecchio signore, estremamen~
te perbene; quel cristiano dagli scrupoli istin~
tivi ed invincibili, incapace persino di pen~
sare ad una qualsiasi macchinazione? EgH
fu riguardoso e tollerante con tutti. E anche
quando si trovava :di fronte ad azioni o a
tesi oscure o infondate per la sua mente di
scienziato e per il suo animo di umanista,
si limitava a sbarrare gli occhi per la sor~
presa, e poi accennava quel sorrisetto argu~
to e fine, quasi canzonatorio, che sembrava
portare soffusa sia l'impronta del suo intel-
letto superiore, perennemente coltivata dal~
le letture e dagli studi, sia quella della sua
buana terra piemontese nella quale affon.
dava il bastone di agricoltare appassionato
ed avveduto

Quel sorriso era l'unico rimprovero che la
sua cultura riservava all'ignoranza altrui.

Luigi Einaudi caltivava geloséimente le sue
vecchie amicizie, però sentiva anche l'affet-
to ed il rispetto per gli uomini nuavi incon~
tra ti durante gli ultimi lustri :della sua atti~
vità di l\iIinistro c di Presidente della Re~
pubblica.

Chi gli fu vicino, come De Gasperi, Sforza,
Va noni ~ per citare soltanto tre grandi
scomparsi ~, conobbe tutto il valore della
sua amicizia, non ricca di promesse, di lodi
a di parole, ma calda e generosa di conabo~
raZIOne.

Non farò certamente un torto aHa sua
grande figura aggiungendo che fu più sti~
mato che pO'polare; anche perchè mai ricer~
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cò la pOipolarità, trOippo facile e transitoria
per essere da lui ambita.

Nemmeno farò torto a LuigI EinaudI Qf~
fermando che, soltanto alla fine del suo man"
dato presidenziale, tutti gli italiani si resero
pienamente conto del g,rande valore di que~
sto altissimo personaggio rimasto poi iso~
lato ~ ma non solo ~ in un mondo politico
nel quale alcune storture turbavano la sua
coscienziosa probità. Se la sua riservatezza
di Presidente della Repubblica gli impedì di
formulare aperte denuncie, la sua coraggio~
sa onestà nOin gli fece certo lesinare il plau~
so più vivo a quelle degli altri.

Egli vedeva con filosofica serenità le sue
,{ prediche inutili}) ricongiungersi, nell'ap~
parente indifferenza, a quelle ben più vee~
menti del grande sociologo e sacerdote sici~
liana, da lui nominato Senatore a vita, forse
nella sicura :intuizione di dover combattere,
su piani diversi, la stessa battaglia.

Alla fine del suo mandato, egli lasciò il
Quirill'ale con una patetica semplicità, de~
gna di fi,gurare in una antologia; e noi tutti
rivediamo LuigI Einaudi, so,lo, col suo pas~
so incerto, nello sfondo i corazzieri in lenta
dissolvenza, lasciare il grande cortile del
palazzo per incamminarsi nuovamente ver~
so la sua casa, i suoi libri, i suoi studi

Anche come ex P,residente fu nobile, disde~
gnando ogni polemica postuma. Cornice di~
gnitosa e solenne dei suoi ultimi anni ~

degna veramente di un uomo sereno nella
coscienza del dovere compiuto ~ furono il
silenzio della sua biblioteca di Dogliani e la
sua attività di studioso instancabile.

Con la sua morte, il rimpianto nel vasto
mondo del pensiero e delle idee è immen<;o.

Luigi Einaudi resterà per gli italiani un
esempio di quanto un carattere fermo, una
coscienza adamantina, un fervido ingegno,
possano elevare ad altezze prodigiose la per~
sonalità di un uomo, sì che anche quando,
dopo un lento tramonto, giunge l'ombra del~
la notte eterna, una luce diritta come un
faro pare rimanga ancora perennemente ;}c"
cesa.

Onorevoli colleghi, tutta la Nazione, non
soltanto il Senato, è veramente in lutto.

E in lutto il mondo della cultura coi
suoi atenei, le sue acca,demie, le sue fonda"

zio111, che lo vollero ovunque partecipe deUa
loro attività, per 1aprofOinda stima che cir~
con dava le sue opere ed il suo nome

È in lutto il Partito liberale, che perdc il
suo grande capo spirituale ed un esempio lu"
mino so per tutti.

A coloro che lo pIangono, alla famtgl ta
desolata ~~ specIalmente aHa Consorte in~
separabile ed esemplare, rimasta sola, anche
se l'affetto dei figli ed il sorriso dei nipoti J<.:
sarano sempre accanto ~ vada oggi l'espres"
sione del nostro profondo cordoglio.

F A N F A N I, Presidente del Consiglio
dei Ininistri. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

F A N F A N I, PresIdente del COJlslglio
del ministri. L'onorevole Presidente di que~
sta Assemblea ha nobilmente espresso con
quali sentimenti il Senato della Repubblica
ha accolto la notizia della morte di Luigi
Einaudi.

Nei giorni scorsi, fuori di qm, III pubbh~
che dichiarazIOni, in rievocazioni di stampa
e in commenti dI popolo, è stata raccolta
la testimonianza che dotti e indotti, ammi~
nistratori e amministrati, italiani e stranie~
ri danno ormai della vita e della lunga ope~

l'a di Einaudi, cittadino, maestro, legislato"
re, governante ed infine supremo magistra"
to della nostra Repubblica.

In quest'Aula, oggi, alle precedenti sin"
gole testimonianze si è aggiunta quella,
espressa a nome del Senato, dell'onorevok
Presidente. CosÌ, dal Paese e dal Parlamen~
to più voci convergono, ora semplici ed ora
solenni, per tributare un omaggio di gl'a"
titudine all'opera di Luigi Einaudi e per
segnalare la sua vita alla nostra medita~
ZIOne.

Ebbi già l'onore di esprimere alla diletta
Famiglia i sentimenti del Governo, e curando
solenni onori funebri al grande Scomparso
fu provato che la notizia del lutto che col~
piva la Nazione aveva recato ai governanti
della cosa pubblica un dolore vivo e fiero.

Oggi, dopo aver ascoltato ed apprezzato
compiutamente la commemorazione che di
Luigi Einaudi è stata fatta con autorità in
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questa Assemblea, ad ei>sa mI assocIO, ag~
giungendo che compio un dovere I icordim~
do quale contributo al fecondo operare del
Governo della Repubblica LUIgI Einaudi recò
quale Vice Presidente del Consiglio e Mim~
stro del bilancio dal giugno 1947. E quale
apprezzamento senatori e deputatI facesse~
ro di tanta opera, tu dimostrato nel maggio
del 1948, quando, ImprevIsto, il nome dI
Einaudi si impose quale quello dI un degno
candidato alla PresIdenza della Repubblica.

Chi vi parla nnuncia a spigolare tra le
proprie memorie di studioso e dI uomo di
Governo per trarre nuovi argomenti a lode
dell'illustre Uomo scomparso. Ma ad una
cosa non posso rinunciare: a quella dI n~
cordare con quale tenaCIa sempre, e con
quale vivace franchezza di fronte ai propri
critici e contraddittori, in ogni circostanza,
Luigi Einaudi fu assertore degli ideali che
egli reputava I pm idonei ad assicurare la~
varo, giustizia, benessere e libertà al nostro
popolo e a tuttI I popoli della terra. Anche
coloro che non condivisero le sue convin~
zioni, credo possano unirsi al Parlamento ed
al Governo nel segnalare la ricordata fe~
deltà quale perenne lezione di coraggio, di
coerenza, dI lealtà, che LUIgi Einaudi ha
dato per tutta la vIta e ci ha lasciato in ere~
dità al momento di morire.

I! Governo ha creduto di mterpretare il
voto di tutto il popolo nservando allo Stato
l'onore di provvedere a tributare a Luigi EI~
naudi l'ultimo grato ossequio. E per questo,
oggi stesso, il Governo ha presentato al Se~
nato il disegno di legge che a ciò provvede.

Approvandolo, senatori e deputati testi
monieranno la unanimità che lega tuttI i rap~
presentanti del popolo quando SI tratta di
onorare coloro che resero con esemplare co~
stanza preclari servizi alla Patria.

P RES I D E N T E. Propongo che la
seduta SIa tolta 111segno di lutto. (Segni di
general.; consenso).

Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E. Si dia lettura del..
le interpeHanze pervenute aHa Presidenza:

R U S SO, Segretano

Al Presidente del ConsIglIO del mUllstri ed
al Ministro degli affari esteri, per sapere
quali iniz,iative intenda prendere il Governo,
di fronte alla preoccupante tensione inter~
nazionale ed al pericolo di un conflitto ato~
mica, per affrettare il negoziato internazio~
naIe suJla sospemione definitiva delle espe~
rienze nucleari, nel quadro del disarmo ge..-
nerale controHato e per la soluzione dei più
scottanti problemi internazionali, in primo
luogo della questione tedesca (500).

MIKIO, SPANO, MENCARAGLIA, PASTORE,

DONINI

Al Ministro degli affari esteri, per sapere
se, dopo la più recente strage dei coloniali~
sti francesi in AIgeri.a, che fa seguito aJle
innumerevoli stragi compiute dall'esercito
francese in Indocina. in Tunisia, in Algeria
e altrove, non ritenga necessario e doveroso
esprimere al Governo di Francia la protesta
e l'indignaziO'ne del pO'polo italiano di fron~

tE' ad una aggressione che sta assumendo
forma di genocidiO'; e per conoscere quali
p:-.t~si intenda compiere presso l'Organizza~
zione delle Nazioni Unite, che ha solenne~
mente condannato ogni forma di coloniali~
sma, in difesa di un eroico popolo in lotta
per la sua libertà e indipendenza nazionale,
minacciato di sterminio, ed a salvaguardia
della pace messa in pericolo dalla selvaggia
aggressione del colonialismo francese (501).

SPANO, MINIO, VALENZI, PASTORE, DONINI,

MENCARAGLIA, MAMMUCARI

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Si dia lettura del~
le interrogazioni pervenute alla Presidenza.

R U S SO, SegretarIO :

Al Ministro della pubblica istruzione, per
sapere se sia a conoscenza delle recenti in~
degne prese di posizione razziste da parte
del professar De Leone dell'Università di
Cagliari, nonchè della giustificata reazione



 

 

 

 

 

 

 
Senato della Repubblica 
www.senato.it 


	Discorsi in Assemblea e Commemorazione (1955-1961)
	Scheda incarichi I legislatura
	Scheda incarichi II legislatura
	Scheda incarichi III legisaltura
	Attività II legislatura
	Attività III legisaltura
	Saluto a Luigi Einaudi, 13.12.1955
	DDL 1277 e Pet. 42 (DOC CIX), 20.03.1956
	DDL 1277 e Pet. 42 (DOC CIX), 21.03.1956
	DDL 1654, 1854, 2235, 19.02.1958
	Commemorazione di Luigi Einaudi 07.11.1961



