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R i s p o s t e a i q u e s i t i f o r m u l a t i a l l a C o r t e d e i c o n t i n e l o o r s o 
d e l l ' a u d i z i o n e d e l 1 8 m a r z o 1 9 8 6 p r e s s o l a C o m m i s s i o n e V 
p e r m a n e n t e d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i . 

Con l e t t e r a d e l 1 4 m a r z o 1 9 8 8 l ' O n . P r e s i d e n t e d e l l a 

C o m m i s s i o n e b i l a n c i o d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i , d ' i n t e s a c o n 

l ' O n . P r e s i d e n t e d e l l a s t e s s a C a m e r a , h a c h i e s t o l a p a r t e c i 

p a z i o n e d e l l a C o r t e d e i c o n t i a d u n ' a u d i z i o n e d a t e n e r s i n e l 

q u a d r o d i u n ' i n d a g i n e c o n o s c i t i v a , l i m i t a t a a i s o g g e t t i i s t i 

t u z i o n a l i , s u t e m i c o n n e s s i a l l a r i f o r m a d e l l e n o r m e d i 

c o n t a b i l i t à g e n e r a l e d e l l o S t a t o c o n p a r t i c o l a r e r i f e r i m e n t o 

a l l a l e g g e 5 a g o s t o 1 9 7 8 n . 4 6 8 . 

N e l c o r s o d e l l a s e d u t a t e n u t a i l 1 8 m a r z o 1 9 8 6 p r e s s o l a 

C o m m i s s i o n e V p e r m a n e n t e d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i è a n z i t u t 

t o e m e r s a l a d i s p o n i b i l i t à d e l l a C o m m i s s i o n e a d e f f e t t u a r e un 

e s a m e p a r t i c o l a r m e n t e a p p r o f o n d i t o , n e l l e f o r m e c o n s e n t i t e 

d e i r e g o l a m e n t i p a r l a m e n t a r i , d e l d i s e g n o d i l e g g e n . 3 0 9 1 / C 

s u l l a r i f o r m a d e l l a C o r t e d e i c o n t i , i n c o n s i d e r a z i o n e d e l l e 

i n t e r c o n n e s s i o n i t r a t a l e a t t o e l e c o m p e t e n z e i s t i t u z i o n a l i 

d e l l a V C o m m i s s i o n e . 

N e l p r e n d e r e a t t o c o n s o d d i s f a z i o n e d i t a l e i n t e n t o , l a 

C o r t e n o n p u ò f a r e a m e n o d i o s s e r v a r e c o m e t a l u n e r i l e v a n t i 

d i s p o s i z i o n i c o n t e n u t e n e l p r o g e t t o d i r i f o r m a e c o n c e r n e n t i 

l a m a t e r i a d e l c o n t r o l l o p r e v e n t i v o s i a n o s t a t e s t r a l c i a t e e d 

i n s e r i t e n e l t e s t o u n i f i c a t o d e i p r o g e t t i d i l e g g e r e l a t i v i 

a l l ' o r d i n a m e n t o d e l l a P r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o d e i M i n i s t r i , 

g i à a p p r o v a t o , c o m e * n o t o , d a l l ' A s s e m b l e a d e l l a C a m e r a . 
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L ' e n u c l e a z i o n e d i t a l i d i s p o s i z i o n i d a l c o n t e s t o g e n e 

r a l e d e l l a r i f o r m a a p p a r e a l l a C o r t e i n c o n t r a s t o c o n l ' e s i 

g e n z a d i u n a g l o b a l e v a l u t a z i o n e d e l r u o l o c o s t i t u z i o n a l m e n t e 

a s s e g n a t o a l l ' I s t i t u t o , s o p r a t t u t t o t e n e n d o c o n t o d e g l i e f 

f e t t i c h e u n a d e l i m i t a z i o n e d e l l ' a r e a d e l c o n t r o l l o p r e v e n t i 

v o e s p l i c a s u q u e l l a d e l c o n t r o l l o s u c c e s s i v o . E c i ò v a 

r i l e v a t o a n c h e a p r e s c i n d e r e d a s p e c i f i c h e c o n s i d e r a z i o n i , 

i n q u e s t a s e d e , s u l m e r i t o d e l l e d i s p o s i z i o n i s t e s s e . 

D o p o l ' i l l u s t r a z i o n e d a p a r t e d e i r a p p r e s e n t a n t i d e l l a 

C o r t e d e i c o n t i d e l l e l i n e e d i i n d i r i z z o s e g u i t e d a l l ' I s t i t u 

t o , i n s e d e d i r e l a z i o n i a n n u a l i , s u l t e m a d e l l a r i f o r m a 

d e l l a l e g g e n . 4 6 8 d e l 1 9 7 8 , s o n o s t a t i f o r m u l a t i d a g l i o n o r e 

v o l i p a r l a m e n t a r i u n a s e r i e d i q u e s i t i s p e c i f i c i . A t a l i 

q u e s i t i , c u i , p e r l a l i m i t a t e z z a d e l t e m p o a d i s p o s i z i o n e , 

n o n è s t a t o p o s s i b i l e r e p l i c a r e o r a l m e n t e , l a C o r t e i n t e n d e 

f o r n i r e r i s p o s t a n e i p a r a g r a f i c h e s e g u o n o . 

! • LS99® f i Q S Q Z i a r i a e b i l a n c i o . 

a ) S i p r o s p e t t a l a p o s s i b i l i t à d i a t t r i b u i r e a l l a p a r t e 

n o r m a t i v a d e l l a l e g g e d i b i l a n c i o u n o s p a z i o s o s t a n z i a l m e n t e 

t a l e d a c o i n c i d e r e a l m e n o c o n i e d . c o n t e n u t i e s s e n z i a l i 

d e l l a l e g g e f i n a n z i a r i a . E ' n o t o c h e a u t o r e v o l i t e n d e n z e 

d o t t r i n a l i h a n n o c o s t r u i t o i n t e r p r e t a z i o n i d e l l ' a r t i c o l o 8 1 

comma t e r z o s i d a c o n s e n t i r e t a l e s t r a d a ( e , d e l r e s t o , l a 

l e g g e d i b i l a n c i o , p r i m a d e l l a 4 6 8 , p u r c o n t e n e v a l a d e t e r m i 

n a z i o n e d e i s a l d i e l a p r e v i s i o n e d e i f o n d i g l o b a l i ) . Ha 
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r e s t a n o , i n o g n i c o s o , e s c l u s e d a l p o s s i b i l e c o n t e n u t o d e l l o 

p o r t e e v e n t u a l m e n t e n o r m a t i v a d e l b i l a n c i o q u e l l e m o d i f i c a 

z i o n i s o s t a n z i a l i d e l l a l e g i s l a z i o n e t r i b u t a r i a e d i s p e s a 

c h e s i r i c h i e d a n o p e r c o n s e n t i r e i l r a g g i u n g i m e n t o d e i s a l d i 

( e d e l l a i m p o s t a z i o n e d i " f i s c a l p o l i c y " ) f i s s a t i d a l b i l a n 

c i o s t e s s o » I n s o s t a n z a , a meno d i n o n s v u o t a r e d e l t u t t o i l 

p r e c e t t o d e l l ' a r t . 8 1 comma t e r z o , n o n a p p a r e p o s s i b i l e c h e 

l a p a r t e n o r m a t i v a d e l l a l e g g e d i b i l a n c i o c o n s e g u a l ' o b i e t 

t i v o u n i f i c a n t e d e l l a m a n o v r a d i " f i s c a l p o l i c y " d i b r e v e 

p e r i o d o c h e l ' a r t . 1 1 d e l i a l e g g e n . 4 6 8 a f f i d a a l i a " f i n a n 

z i a r i a " . 

b ) Una m a g g i o r e f l e s s i b i l i t à d e l l a s t r u t t u r a d e l l a l e g i s l a 

z i o n e p l u r i e n n a l e d i s p e s a e l a a d o z i o n e d i un i n d i r i z z o d i 

" r a z i o n a l i z z a z i o n e l e g i s l a t i v a " e " d e l e g i f i c a z i o n e " , ( c o n d o t 

t o , a d e s e m p i o , s u l l a l i n e o d e l l e c o n c l u s i o n i r a g g i u n t e d a l l o 

" C o m m i s s i o n e C o s s e s e " p r e s s o l o P r e s i d e n z e d e l C o n s i g l i o c h e 

r i g u o r d o n o o n c h e l o d i s c i p l i n o f i s c o l e e l e p r o c e d u r e d i 

s p e s o ) p o t r e b b e i m p l i c a r e i l f o r m a r s i d i u n o s p a z i o p i ù a m p i o 

p e r l a l e g g e d i b i l a n c i o . 

E ' t u t t a v i a d a d u b i t a r e c h e un i n d i r i z z o , s i a p u r e a m p i o 

e c o s t a n t e , d i s p o s t a m e n t o d e i c o n f i n i a v a n t a g g i o d e l l a 

p o t e s t à n o r m a t i v o d e l G o v e r n o ( o d e l r i c o r s o a l e g i s l a z i o n e 

d e l e g a t a ) p o s s a e s a u r i r e l a m a t e r i a r i l e v a n t e a i f i n i d e l l a 

m a n o v r a d i b r e v e p e r i o d o , e n t r o l a q u a l e s o n o r i c o m p r e s e 

i n n o v a z i o n i a v e n t i i m p a t t o s u l b i l a n c i o a n n u a l e i n m a t e r i e 

d e l " s e t t o r e p u b b l i c o a l l a r g a t o " c o m e l a s a n i t à » l a 
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p r e v i d e n z a , l a f i n a n z a r e g i o n a l e e l o c a l e , d i d i r e t t o e 

a u t o n o m o r i l i e v o c o s t i t u z i o n a l e . A s s u m e n d o c o m e i p o t e s i d i 

l a v o r o i c o n t e n u t i d e l l a r e l a z i o n e c o n c l u s i v a d e l l a C o m m i s 

s i o n e C a s s e s e , a p p a r e e v i d e n t e c h e i l m a g g i o r e s p a z i o d i 

m a n o v r a r a c c h i u d i b i l e n e l n e s s o l e g g e s o s t a n z i a l e - d i s c i p l i n a 

d e l e g a t a o r e g o l a m e n t a r e - l e g g e d i b i l a n c i o , n o n è t a l e d a 

e s a u r i r e i l c a m p o d e l l e m o d i f i c a z i o n i a l l a l e g i s l a z i o n e s o 

s t a n z i a l e n e c e s s a r i e a l g o v e r n o d e l l ' e c o n o m i a n e l b r e v e p e 

r i o d o . 

R e s t e r e b b e , q u i n d i , i n o g n i c a s o un a m b i t o n e c e s s a r i a 

m e n t e p r o p r i o d e l l a l e g g e f i n a n z i a r i a . 

I n d i r i z z i a c c e n t u a t i d i d e l e g i f i c a z i o n e , c h e s u p e r i n o i l 

l i m i t e ( p e r a l t r o n o n c e r t o ) d e l l e e s i g e n z e d i r a z i o n a l i z z a 

z i o n e p o n g o n o , c o m u n q u e , p r o b l e m i c o n c e r n e n t i l a m a g g i o r e 

d i f f i c o l t à e i n d e t e r m i n a t e z z a d e l l a p r e v e n t i v a v a l u t a z i o n e 

d e g l i o n e r i d e r i v a n t i d a l l a m i n o r e e n t r a t a o d a l l a m a g g i o r e 

s p e s a . I l t e m a i n v e s t e , i n o l t r e , c o m e a p p a r e e v i d e n t e , l a 

s f e r a d i d e t e r m i n a z i o n e d e l c o n f i n e f r a P a r l a m e n t o e G o v e r n o , 

c o l l o c a n d o s i , p e r t a l e v i a , f r a i m o m e n t i q u a l i f i c a n t i d e l -

l ' i n d i r i z z o p o l i t i c o - c o s t i t u z i o n a l e ; s i c c h é n o n p u ò s u d i 

e s s o p r o n u n c i a r s i i n a s t r a t t o e i n v i a p r e v e n t i v a l a C o r t e 

d e i c o n t i . 

c ) S i c h i e d e , p o i , q u a l i v i n c o l i p o s s a n o e s s e r e i n d i v i d u a t i o 

p o s t i e f f i c a c e m e n t e a l c o n t e n u t o e v e n t u a l e d e l l a l e g g e f i 

n a n z i a r i a , i n modo d a f a v o r i r e un p r o c e s s o p o l i t i c o - p a r l a m e n 

t a r e c h e n o n n e d i l a t i i c o n t e n u t i , d e t e r m i n a n d o un " s o v r a c -
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c o r i c o i s t i t u z i o n a l e " o t t o r n o o l m o m e n t o d e l l ' a p p r o v a z i o n e 

d e l l o l e g g e f i n a n z i a r i a . 

Uno s f o r z o d i r i s c r i t t u r o d e l l ' o r t i c o l o 1 1 d e l l o l e g g e 

n . 4 6 8 c h e u l t e r i o r m e n t e c i r c o s c r i v o i l c o n t e n u t o d e l l o " f i 

n a n z i a r i a " l e g o n d o l o i n modo r i g o r o s o o m i s u r e c h e o b b i o n o un 

d i r e t t o i m p o t t o s u l l e g r o n d e z z e d e l b i l o n c i o o n n u o l e p u ò 

e s s e r e u t i l e . I n q u e s t o s e n s o s i e r o m o s s o l o s c h e r n o d i n u o v o 

r e g o l a m e n t o d e l l o l e g g e d i c o n t a b i l i t e d i * 5 t a t o e l a b o r a t o d a l 

T e s o r o , s o t t o q u e s t o p r o f i l o c o l c o n s e n s o d e l l a C o r t e . N e l l a 

s t e s s a d i r e z i o n e è o r i e n t a t a l a p r o p o s t a d i l e g g e n . 3 4 7 . 

S o n o b e n c h i a r i , t u t t a v i a , i l i m i t i d i " n o n r e s i s t e n z a " 

i s t i t u z i o n a l e d i q u a l u n q u e p r e d e t e r m i n a z i o n e d e i c o n t e n u t i 

d e l l a l e g g e f i n a n z i a r i a a f f i d a t a a n o r m a d i l e g g e o r d i n a r i a . 

Una d i r e z i o n e p o s s i b i l e ( n e l q u a d r o c o s i a m p l i a m e n t e 

d i b a t t u t o n e g l i u l t i m i a n n i d e l l e r i f o r m e " m a c r o - i s t i t u z i o n a 

l i ) è q u e l l a d e l l a i n t e g r a z i o n e , c o n n o r m a c o s t i t u z i o n a l e , 

d e i p r e c e t t i d e l l ' a r t i c o l o 8 1 comma t e r z o e q u a r t o . S u g g e r i 

m e n t i i n q u e s t o s e n s o s o n o s t a t i , d e l r e s t o , a v a n z a t i d a l l a 

C o r t e n e l l a R e l a z i o n e s u l l ' e s e r c i z i o 1 9 8 2 . I n t a l e o c c a s i o n e 

s i s o t t o l i n e a v a l a u t i l i t à d i u n a e s p l i c i t a d e t e r m i n a z i o n e 

d e l P a r l a m e n t o , i n s e d e d i l e g i s l a z i o n e c o s t i t u z i o n a l e , i n 

o r d i n e a l v i n c o l o d e r i v a n t e d a l l i m i t e d e l r i c o r s o a l m e r c a t o 

( e d a l l a s u a i m m o d i f i c a b i l i t à i n c o r s o d ' e s e r c i z i o ) e d i n 

o r d i n e a l v i n c o l o d e l " n o n p e g g i o r a m e n t o " d e l s a l d o d e l r i 

s p a r m i o p u b b l i c o . 

A n c h e i n a s s e n z a d i u n a n o r m a t i v a c o s t i t u z i o n a l e l a 
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r i f l e s s i o n e p u ò u t i l m e n t e c o n c e n t r a r s i s u q u e i l i m i t i c h e , 

s i a n e l l e f a s i d i " s b a r r a m e n t o " p r o c e d u r a l e i n t e r n e a l l ' i t e r 

p a r l a m e n t a r e , s i a i n s e d e d i c o n t r o l l o e g i u r i s d i z i o n a l e , 

p o s s a n o e s s e r e c o n s i d e r a t i d i r i l i e v o c o s t i t u z i o n a l e Ce q u i n 

d i n o n a g g i r a b i l i c o n l e g g e o r d i n a r i a ) . 

I n q u e s t a d i r e z i o n e l e r e l a z i o n i d e l l a C o r t e ( i n p a r t i 

c o l a r e q u e l l e s u g l i e s e r c i z i 1 9 8 3 e 1 9 8 4 ) c o n s e n t o n o d i 

i n d i v i d u a r e t r e b a r r i e r e e s s e n z i a l i : 

l a n e c e s s i t à d i m a n t e n e r e i n modo r i g o r o s o l a p o r t a t a 

e s c l u s i v a m e n t e a n n u a l e d e l l e i m p l i c a z i o n i d i s p e s a ( o d i 

m i n o r e e n t r a t a ) d e l l e n u o v e s c e l t e a f f i d a t e a l l a " f i n a n z i a 

r i a " ; s e s i a m m e t t e , i n f a t t i , c h e l a l e g g e f i n a n z i a r i a p o s s a 

f i s s a r e i l l i m i t e d e l r i c o r s o a l m e r c a t o ( e g l i a l t r i e s s e n 

z i a l i s a l d i d i b i l a n c i o ) i l s i s t e m a n o r m a t i v o p o s t o d a l comma 

t e r z o e q u a r t o d a l l ' a r t i c o l o 8 1 n o n ò s u p e r a t o o a g g i r a t o 

s o l o s e s i r i s p e t t a i l v i n c o l o d e l l a a n n u a l i t à ( a l d i l à 

d e l l ' a n n o r i e m e r g e i n t u t t a l a s u a p o r t a t a i l v i n c o l o d e l 

comma q u a r t o ) ; 

- l a n e c e s s i t à d i r i s p e t t a r e i l v i n c o l o d e l " n o n p e g g i o r a m e n 

t o " d e l s a l d o d e l r i s p a r m i o p u b b l i c o ( a r t i c o l o 4 o t t a v o comma 

d e l l a l e g g e n . 4 6 8 ) ; a m m e t t e n d o s i , c o s ì , c h e , i n u n e f a s e 

s t o r i c a m e n t e d e t e r m i n a t a , i l p r e c e t t o d e l l e g i s l a t o r e o r d i n a 

r i o i n m a t e r i a i n t e g r i , a c a u s a d e l l a s u a s o s t a n z i a l e p o r t a t a 

d i c o n t e n u t o , c o m e n o r m a d i r i l i e v o c o s t i t u z i o n a l e , i l s i s t e 

ma d e l l ' a r t i c o l o 8 1 . 

- l a i m m o d i f i c a b i l i t à i n c o r s o d ' e s e r c i z i o d e l l i m i t e d e l 
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r i c o r s o a l m e r c a t o f i s s a t o d a l l a l e g g e f i n a n z i a r i a ; l a 

p o s s i b i l i t à c h e t a l e l i m i t e o f f r a l a c o p e r t u r a p e r s p e s e 

i n f r a n n u a l i ( a m m e s s a d a l l a C o r t e ) p o s t u l a u n a s t a b i l i t à d e l 

l i m i t e s t e s s o ; i n q u e s t a d i r e z i o n e v a n n o l e p r o p o s t e 

f o r m u l a t e d a l l a C o r t e v o l t e a c o r r e g g e r e i f e n o m e n i c o n t a b i l i 

c h e d i f a t t o a g g i r a n o l e b a r r i e r e p o s t e d a l l a l e g g e 

f i n a n z i a r i a a i s a l d i ( s l i t t a m e n t o d e i f o n d i s p e c i a l i , 

a r t i c o l o 1 0 s e s t o e s e t t i m o c o m m a ; r i a s s e g n a z i o n i a i c a p i t o l i 

d i s p e s a d i p a r t i c o l a r i e n t r a t e , a r t i c o l i 5 u l t i m o c o m m a , 

a r t i c o l o 1 7 t e r z o c o m m a . . . ) ; e t r o v a c o n f e r m a l ' i n d i r i z z o 

d e l l a C o r t e c h e h a a f f e r m a t o i l c a r a t t e r e d i l e g g e m e r a m e n t e 

f o r m a l e d e l l o a s s e s t a m e n t o d i b i l a n c i o , c h e n o n p u ò 

c o r r e g g e r e i s a l d i f i s s a t i d a l l a l e g g e f i n a n z i a r i a , 

d ) L i m i t a t o i l c o n t e n u t o d e l l a l e g g e f i n a n z i a r i a a l l e m o d i f i 

c a z i o n i n o r m a t i v e r i g o r o s a m e n t e a n c o r a t e a l b r e v e p e r i o d o , 

c o n i n c i d e n z a s u l b i l a n c i o a n n u a l e , r e s t a l a n e c e s s i t à d i 

i n d i v i d u a r e i t i n e r a r i t e m p e s t i v i p e r l e s c e l t e l e g i s l a t i v e 

c h e ( e s c l u s e d a l l a " f i n a n z i a r i a " p e r l e l o r o i m p l i c a z i o n i 

p l u r i e n n a l i o p e r i l o r o c o n t e n u t i o r g a n i z z a t i v i e p r o c e d i -

m e n t a l i i n n o v a t i v i ) p u r c o n c o r r o n o a l l a g o v e r n a b i l i t à d e l l a 

f i n a n z a p u b b l i c a . I n t e r v e n t i e d i n n o v a z i o n i l e g i s l a t i v e d i 

q u e s t a n a t u r a s o n o d a r i t e n e r e c o n n e s s i a g l i o b i e t t i v i d i 

m e d i o p e r i o d o s u l t i p o d i q u e l l i i d e n t i f i c a t i d a l " p i a n o d i 

r i e n t r o " . S e s i g u a r d a a l l a e s p e r i e n z a l e g i s l a t i v a d e g l i 

u l t i m i a n n i s i o s s e r v a c h e u n a s i f f a t t a d i s c i p l i n a f i n a n z i o -

r i a - p r o c e d i m e n t a l e - o r g a n i z z a t i v a h a r i g u a r d a t o i n p a r t i c o l a r e 
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l a s o n i t o , l o p r e v i d e n z a e l o f i n a n z a r e g i o n a l e e l o c a l e . S i 

t r a t t a d i m a t e r i e p e r l e q u a l i è p r e v a l e n t e i l r i l i e v o d i 

c e n t r i d i s p e s a e s t e r n i a l l o S t a t o c h e c o n c o r r o n o i n modo 

d e t e r m i n a n t e a l l o e v o l u z i o n e d e l s e t t o r e p u b b l i c o a l l a r g a t o . 

A l t r i i n t e r v e n t i n o r m a t i v i c o n c a r a t t e r i s t i c h e a n a l o g h e ( p e r 

i q u a l i c i o è i l p r o f i l o d e l f i n a n z i a m e n t o è c o l l e g a t o a 

i n n o v a z i o n i e a g g i u s t a m e n t i s o s t a n z i a l i d i c a r a t t e r e o r g a n i z 

z a t i v o o p r o c e d i m e n t a l e ) h a n n o f r e q u e n t e m e n t e r i g u a r d a t o 

p r o g r a m m i d i i n v e s t i m e n t o p l u r i e n n a l i , l a c u i a c c e l e r a z i o n e è 

c o n c e p i t a a n c h e c o m e " v o l a n o " c o n g i u n t u r a l e , o v v e r o t r a s f e r i 

m e n t i a l l e i m p r e s e ( l e g i s l a z i o n e i n t e m a d i i n c e n t i v i e d 

i m p r e s a p u b b l i c a ) • 

La a d o z i o n e p e r q u e s t a a m p i o t i p o l o g i a d i i n t e r v e n t i 

e c o n o m i c o - s o c i a l i d i u n a d i s c i p l i n a d e l p r o c e d i m e n t o ( i n s e d e 

d i r e g o l a m e n t i p a r l a m e n t a r i ) v o l t a a f a c i l i t a r n e l ' e s a m e 

e n t r o t e m p i p r o g r a m m a b i l i ( " c o r s i a p r e f e r e n z i a l e " ) è u n a 

m i s u r a a u s p i c a b i l e . 

Q u e s t o c o n g e g n o d i " p r o g r a m m a z i o n e d e l l a a t t i v i t à p a r l a 

m e n t a r e n e l l e m a t e r i e c h e i n c i d o n o s u l " g o v e r n o " d e l l a f i n a n 

z a p u b b l i c a d e v e e s s e r e i n t e g r a t o d a un i m p i e g o d e i F o n d i 

g l o b a l i e d a u n a l o r o s t r u t t u r a z i o n e t a l i d o c o n s e n t i r e u n o 

g r a d u a z i o n e d e l l e p r i o r i t à l e g i s l a t i v e , c o l l e g a n d o i l f i n a n 

z i a m e n t o d e l l e n u o v e i n i z i a t i v e p r o g r a m m a t e a l l a a c q u i s i z i o n e 

d e l l e r i s o r s e p r e v i s t e , a g l i a n d a m e n t i d e l l a g e s t i o n e e d e l l a 

f i n a n z a p u b b l i c a , a e f f e t t i v e e c o n o m i e d i s p e s a o a n u o v e 

e n t r a t e . 



DOCUMENTO CONCLUSIVO 151 

La C o r t e ha s u g g e r i t o , n e l l a R e l a z i o n e s u l l ' e s e r c i z i o 

1962, la c r e a z i o n e di un "fondo s p e c i a l e n e g a t i v o " nel q u a l e 

i n s e r i r e le f u n z i o n i o le c a t e g o r i e di spesa s u l l e quali 

d o v r a n n o c o n c e n t r a r s i i tagli o le c o r r e z i o n i in s e n s o 

r e s t r i t t i v o dei m e c c a n i s m i g e n e r a t o r i d e l l a s p e s a e di un 

"fondo s p e c i a l e per minori e n t r a t e " c h e indichi lo s p a z i o di 

e n t r a t e c h e si p r e s u m e p o s s a n o e s s e r e r e a l i z z a t e a s e g u i t o di 

d e c i s i o n i di m a n o v r a d e l l a p o l i t i c a di b i l a n c i o . Q u e s t e 

p r o p o s t e , che n a s c e v a n o dal c o n t r i b u t o d e l l a d o t t r i n a e da 

s p e c i f i c h e analisi d e l l a C o m m i s s i o n e t e c n i c a per la spesa 

p u b b l i c a , sono oggi s o s t a n z i a l m e n t e r i p r e s e e s v i l u p p a t e dal 

r e c e n t e d o c u m e n t o della R a g i o n e r i a . Si t r a t t a di una ipotesi 

di l a v o r o u t i l e c h e può e s s e r e d e f i n i t i v a m e n t e p r e c i s a t a . 

2 . B i l a n c i o p l u r i e n n a l e EE29£SEE5lri£2• 

Le d i f f i c o l t à di c o s t r u z i o n e del b i l a n c i o p l u r i e n n a l e 

p r o g r a m m a t i c o i n c o n t r a t e dal T e s o r o e le r i f l e s s i o n i c o n d o t t e 

in m a t e r i a , in p a r t i c o l a r e d a l l a C o m m i s s i o n e t e c n i c a per la 

s p e s a p u b b l i c a , p o s s o n o c o n d u r r e ad una r i d e f i n i z i o n e legi-

e l a t i v a dei c o n t e n u t i e d e l l a f u n z i o n e da a s s e g n a r e a t a l e 

d o c u m e n t o . 

La C o r t e pur c e n s u r a n d o il r i t a r d o nella a t t u a z i o n e di 

q u e s t o e s s e n z i a l e s t r u m e n t o d e l l a l e g g e n. 4 6 6 , si è data 

c a r i c o , n e l l e s u e r e l a z i o n i , d e l l e o b i e t t i v e d i f f i c o l t à in* 

c o n t r a t e d a l l a a m m i n i s t r a z i o n e e dal G o v e r n o . C o m e già a f f e r 

m a t o nel d o c u m e n t o i l l u s t r a t o nel c o r s o d e l l a u d i e n z a c o n o -
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s c i t i v a a p p a r e oggi u t i l e una r i d e f i n i z i o n e l e g i s l a t i v a del 

b i l a n c i o p l u r i e n n a l e , la cui f u n z i o n e p r o g r a m m a t i c a si c o l l e 

ga alle s c e l t e v o l t e a f a v o r i r e il " p e r c o r s o di r i e n t r o " , c h e 

i n v e s t o n o i m o m e n t i di c o n n e s s i o n e fra q u a d r o m a c r o e c o n o m i c o 

e a n d a m e n t i d e l l e g r a n d e z z e f o n d a m e n t a l i del b i l a n c i o . 

I m o m e n t i c a r a t t e r i z z a n t i la f u n z i o n e e s s e n z i a l e di una 

d i m e n s i o n e p r o g r a m m a t i c a p l u r i e n n a l e del b i l a n c i o s o n o : la 

c o s t r u z i o n e di un r a c c o r d o fra s i s t e m a d e l l e previsione ma

c r o e c o n o m i c h e ed e v o l u z i o n e d e l l e g r a n d e z z e e s s e n z i a l i della 

f i n a n z a p u b b l i c a ; la u t i l i z z a z i o n e del q u a d r o cosi d e l i n e a t o 

c o m e r i f e r i m e n t o per la d e t e r m i n a z i o n e dei limiti e n t r o i 

quali si c o l l o c a la m a n o v r a di p o l i t i c a di b i l a n c i o nel b r e v e 

p e r i o d o (e, q u i n d i , la p r e d e t e r m i n a z i o n e , sia p u r e non d e f i 

n i t i v a dei saldi da a s s u m e r e a b a s e d e l l a d e c i s i o n e a n n u a l e 

di b i l a n c i o ) ; la u t i l i z z a z i o n e del q u a d r o di r i f e r i m e n t o 

s t e s s o c o m e p a r a m e t r o per la c o s t r u z i o n e d e l l e c l a u s o l e di 

c o p e r t u r a d e l l e leggi p l u r i e n n a l i di s p e s a . 

In p a r t i c o l a r e a l l ' i n t e r n o del b i l a n c i o p r o g r a m m a t i c o 

p l u r i e n n a l e può t r o v a r e la p r o p r i a c o l l o c a z i o n e la p r o i e z i o n e 

p l u r i e n n a l e dei fondi g l o b a l i (sin qui i n s e r i t a , in a s s e n z a 

di t a l e d o c u m e n t o p r o g r a m m a t i c o , n e l l a legge f i n a n z i a r i a ) . 

S o t t o il p r o f i l o del p r o c e d i m e n t o di b i l a n c i o (sia a l 

l ' i n t e r n o del G o v e r n o , sia n e l l a f a s e , d i s c i p l i n a t a dai r e g o 

lamenti p a r l a m e n t a r i , d e l l ' e s a m e da p a r t e d e l l e C a m e r e ) l'e

s a m e del b i l a n c i o p r o g r a m m a t i c o - q u a l i f i c a t o dai c o n t e n u t i 

s c h e m a t i c a m e n t e r i c h i a m a t i - p o t r e b b e e s s e r e u t i l m e n t e a n t i c i -
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p a t o r i s p e t t o alla d e c i s i o n e a n n u a l e , c o l l o c a n d o s i a l l ' i n t e r 

no della " s e s s i o n e e s t i v a " del b i l a n c i o . 

Il b i l a n c i o p l u r i e n n a l e p r o g r a m m a t i c o così s t r u t t u r a t o 

(e d e c i s o " p r i m a " d e l l a s e s s i o n e a u t u n n a l e di b i l a n c i o ) e s e r 

c i t e r e b b e la sua e f f i c a c i a in d u e s o s t a n z i a l i d i r e z i o n i : 

- c o m e m o m e n t o d e l l a p r e d e t e r m i n a z i o n e dei limiti q u a n t i t a t i 

vi e n t r o i q u a l i , in r a c c o r d o c o n le p r e v i s i o n i m a c r o e c o n o m i 

c h e e con gli i n d i r i z z i di p o l i t i c a e c o n o m i c a , d e v o n o c o l l o 

c a r s i il s a l d o del r i c o r s o al m e r c a t o e gli a l t r i saldi 

g i u r i d i c a m e n t e r i l e v a n t i (art. & l e g g e n. 4 6 8 ) n e l l a legge 

f i n a n z i a r i a e nel b i l a n c i o a n n u a l e ; 

- c o m e q u a d r o di r i f e r i m e n t o per la c o s t r u z i o n e d e l l e clau

s o l e di c o p e r t u r a d e l l e leggi di s p e s a p l u r i e n n a l i di inve

s t i m e n t o (ferma r e s t a n d o la r e g o l a e s t e r n a del non p e g g i o r a 

m e n t o del s a l d o del r i s p a r m i o p u b b l i c o per le s p e s e c o r r e n 

t i ) . 

O u e s t i e f f e t t i p o s s o n o e s s e r e c o n s e g u i t i a n c h e da atti 

di i n d i r i z z o d e l l e C a m e r e . Il r i c o r s o alla a p p r o v a z i o n e con 

legge ( a r t i c o l o u n i c o cui si a n n e t t e il d o c u m e n t o del b i l a n 

c i o p l u r i e n n a l e ) d a r e b b e m a g g i o r e f o r z a agli i n d i r i z z i ed ai 

limiti posti dal b i l a n c i o s t e s s o . T a l e a p p r o v a z i o n e con legge 

p o t r e b b e d i v e n i r e n e c e s s a r i a o v e si r i t e n e s s e di i n c l u d e r e 

nel b i l a n c i o p r o g r a m m a t i c o p l u r i e n n a l e la p r o i e z i o n e p l u r i e n 

n a l e d e i f o n d i g l o b a l i ; r e n d e n d o in tal m o d o più d e t e r m i n a t o 

e r i g o r o s o il r i f e r i m e n t o o f f e r t o per la " c o p e r t u r a " d e l l a 

l e g i s l a z i o n e a t t u a t i v a d e g l i i n d i r i z z i p r o g r a m m a t i c i p r e f i s -
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sati • 

In ogni c a s o (sia il d o c u m e n t o a p p r o v a t o con l e g g e o con 

atto di i n d i r i z z o ) se -come qui si p r o s p e t t a - la sua a p p r o v a 

z i o n e f o s s e a n t i c i p a t a nella s e s s i o n e e s t i v a s a r e b b e r a g i o 

n e v o l e p r e v e d e r e c h e in s e d e di s e s s i o n e a u t u n n a l e p o s s a n o 

e s s e r e i n t r o d o t t i gli a g g i u s t a m e n t i e le m o d i f i c h e e v e n t u a l 

m e n t e n e c e s s a r i e . 

In r e l a z i o n e alla p o s s i b i l i t à (auspicata da taluni in

t e r v e n t i ) di a n t i c i p a r e la a p p r o v a z i o n e del c o n s u n t i v o , la 

C o r t e dei conti r i t i e n e non c o m p r i m i b i l e il tempo di un mese 

che a t t u a l m e n t e i n t e r c o r r e fra la d i s p o n i b i l i t à del c o n s u n t i 

vo e il g i u d i z i o s u l l a sua r e g o l a r i t à e c o n f o r m i t à a legge 

(al q u a l e , c o m e è n o t o , si a l l a r g a la R e l a z i o n e a n n u a l e ) . O v e 

f o s s e t e c n i c a m e n t e p o s s i b i l e la a n t i c i p a z i o n e del r e n d i c o n t o 

da p a r t e del T e s o r o , la C o r t e non a v r e b b e d i f f i c o l t à ad 

a d e g u a r s i ai tempi del n u o v o " i t e r " . 

3. B i l a n c i o a l e g i s l a z i o n e v i g e n t e . 

Non s e m b r a p o s s i b i l e r i c o n d u r r e ad e s e r c i z i o " n e u t r a l e " 

la c o s t r u z i o n e del b i l a n c i o a l e g i s l a z i o n e v i g e n t e , c h e e-

s i g e , c o m u n q u e , il r a c c o r d o con p r e v i s i o n i m a c r o e c o n o m i c h e 

(sia p u r e " t e n d e n z i a l i " ) per le e n t r a t e e per le s p e s e a n c o 

r a t e a p a r a m e t r i c o n n e s s i a l l ' e v o l u z i o n e d e l l ' e c o n o m i a (indi

c i z z a z i o n i , r e v i s i o n i prezzi . . ) • 

I n o l t r e , c o m e m o s t r a l ' e s p e r i e n z a p r e c e d e n t e la i n t r o -
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d u z i o n e della legge n. 4 6 8 (e c o m e q u e l l a s u c c e s s i v a c o n f e r 

m a ) , non è e l i m i n a b i l e una c o m p o n e n t e d i s c r e z i o n a l e n e l l e 

s c e l t e di a l l o c a z i o n e d e l l e r i s o r s e fra centri di s p e s a e 

d e s t i n a z i o n i e c o n o m i c h e e f u n z i o n a l i da c o m p i e r s i con il 

b i l a n c i o . E ' q u e s t o il c o n t e n u t o d e l l e p r o c e d u r e i n t e r n e al 

G o v e r n o c h e , in Italia c o m e nei m a g g i o r i S t a t i i n d u s t r i a l i , 

si c o l l o c a n o n e l l a fase di p r e d i s p o s i z i o n e d e l l o s c h e m a del 

b i l a n c i o e i m p e g n a n o in un c o n f r o n t o / t r a t t a t i v a da un lato il 

T e s o r o , d a l l ' a l t r o le a m m i n i s t r a z i o n i di s p e s a . 

La d i s c u s s i o n e a n t i c i p a t a di t a l u n e linee del p r o c e s s o 

di b i l a n c i o (cui si è f a t t o r i f e r i m e n t o p a r l a n d o del b i l a n c i o 

p r o g r a m m a t i c o ) p o t r e b b e r i g u a r d a r e a n c h e i p a r a m e t r i m a c r o e -

c o n o m i c i " n e u t r a l i " a s s u n t i a b a s e d e l l a c o s t r u z i o n e del 

b i l a n c i o a l e g i s l a z i o n e v i g e n t e e i c r i t e r i di m a s s i m a (sul 

tipo di q u e l l i oggi a f f i d a t i a l l e c i r c o l a r i del T e s o r o ) per 

la d e t e r m i n a z i o n e d e l l e s c e l t e più i m p o r t a n t i di c a r a t t e r e 

" i n c r e m e n t a l e " per la r i p a r t i z i o n e d e l l e r i s o r s e a l l ' i n t e r n o 

del b i l a n c i o . 

La o p p o r t u n i t à ed i limiti di una d i s c u s s i o n e p a r l a m e n 

t a r e in m a t e r i a t o c c a n o , t u t t a v i a , il tema d e l i c a t i s s i m o dei 

c o n f i n i fra area " r i s e r v a t a " al G o v e r n o ed area dei p o t e r i di 

i n d i r i z z o del P a r l a m e n t o nel p r o c e s s o di b i l a n c i o . Tali c o n 

fini s o n o s e g n a t i in m o d o non u n i v o c o d a l l e d i v e r s e e s p e r i e n 

z e d e l l e d e m o c r a z i e o c c i d e n t a l i in m a t e r i a . 

E ' c e r t a m e n t e o p p o r t u n o , in o g n i c a s o , r a f f o r z a r e la 

s i g n i f i c a t i v i t à t e c n i c a e di s u p p o r t o a l l e s c e l t e p o l i t i c h e 
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della f a s e i n i z i a l e d e l l a s e s s i o n e a u t u n n a l e di b i l a n c i o 

(articolo 119 n. 3 del r e g o l a m e n t o della C a m e r a ) . Per q u a n t o 

a t t i e n e alla C o r t e in q u e l l a f a s e p o t r e b b e r o t r a r s i le c o n s e 

g u e n z e d e l l e a n a l i s i c o m p i u t e in s e d e di R e l a z i o n e a n n u a l e 

( p r e d i s p o s t a nel p r e c e d e n t e m e s e di g i u g n o ) c o n c e r n e n t i il 

c o n s u n t i v o d e l l ' a t t u a z i o n e d e l l e leggi di s p e s a . D a l l e ten

d e n z e r e g i s t r a t e p o s s o n o t r a r s i i n d i c a z i o n i s u l l e p r o i e z i o n i 

e s u l l e p r o s p e t t i v e che e m e r g o n o - a l m e n o per t a l u n i a g g r e g a 

ti d e l l a s p e s a e d e l l ' e n t r a t a - dal b i l a n c i o n e l l a sua f o r m u 

l a z i o n e n e u t r a l e . 

La d i s c u s s i o n e del b i l a n c i o a l e g i s l a z i o n e v i g e n t e 

(annuale e p l u r i e n n a l e ) d o v r e b b e e s s e r e a c c o m p a g n a t a da un 

a r r i c c h i m e n t o del s i s t e m a di i n f o r m a z i o n i a n a l i t i c h e sulla 

spesa p r e d e t e r m i n a t a r i g i d a m e n t e d a l l a l e g i s l a z i o n e in v i g o r e 

e v i d e n z i a n d o s e p a r a t a m e n t e le p r o i e z i o n i c h e d e r i v a n o dalla 

" i n v a r i a n z a " d e l l e p o l i t i c h e . 

4 - C l a u s o l e di c o p e r t u r a d e l l a l e g i s l a z i o n e di s p e s a . 

A n a l i t i c i s u g g e r i m e n t i s u l l e m o d a l i t à di c o s t r u z i o n e 

d e l l e c l a u s o l e di c o p e r t u r a s o n o stati f o r m u l a t i d a l l a C o r t e 

n e l l a R e l a z i o n e s u l l ' e s e r c i z i o 1 9 8 4 , nei t e r m i n i c h e s e g u o n o , 

a ) Le leggi c h e i n t r o d u c o n o n u o v i m e c c a n i s m i di spesa c o r r e n 

te a c a r a t t e r e i n d e r o g a b i l e (oneri per il p e r s o n a l e , t r a t t a 

menti p e n s i o n i s t i c i , a s s e g n i f a m i l i a r i ... e c c . ) d e v o n o q u a n -
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t i f i c a r e in m o d o p r e c i s o la m i s u r a d e l l ' o n e r e sia a c a r i c o 

del b i l a n c i o s t a t a l e c h e degli enti del s e t t o r e p u b b l i c o 

a l l a r g a t o . T a l e q u a n t i f i c a z i o n e , c o n t e n u t a n e l l e n o r m e di 

legge, d e v e t r o v a r e nella r e l a z i o n e g o v e r n a t i v a p r e m e s s a al 

d i s e g n o di l e g g e una a n a l i t i c a d i m o s t r a z i o n e , f o n d a t a sugli 

e l e m e n t i e c o n o m i c o - f i n a n z i a r i c h e g i u s t i f i c a n o la q u a n t i f i c a 

z i o n e s t e s s a ; la q u a n t i f i c a z i o n e d e v e e s p r i m e r e a n c h e la 

stima d e l l e c o n s e g u e n z e sulla s p e s a (per gli e s e r c i z i c o n s i 

derati dal b i l a n c i o p l u r i e n n a l e ) d e l l e i n n o v a z i o n i o r g a n i z z a 

t i v e e p r o c e d i m e n t a l i , o c o n c e r n e n t i lo s t a t o g i u r i d i c o e le 

c a r r i e r e del p e r s o n a l e . 

b) Il p r o f i l o d e l l a spesa c o r r e n t e o in c o n t o c a p i t a l e , d e v e 

e s s e r e d e l i n e a t o per il p e r i o d o c o n s i d e r a t o dal b i l a n c i o 

p l u r i e n n a l e . 

c) La r e l a z i o n e al d i s e g n o di legge d e v e dar c o n t o del r i 

s p e t t o dei c r i t e r i e dei v i n c o l i s t a b i l i t i , in r a p p o r t o alle 

g r a n d e z z e del b i l a n c i o p l u r i e n n a l e , d a l l ' a r t i c o l o 4 d e l l a 

legge n. 4 6 8 . 

d) La u t i l i z z a z i o n e come m e z z o di c o p e r t u r a di p r e v i s i o n i di 

a u m e n t o di e n t r a t a d e v e dar l u o g o , con t e m p e s t i v i t à , alla 

r i c o m p o s i z i o n e di una p r e v i s i o n e c o m p l e s s i v a , col b i l a n c i o di 

a s s e s t a m e n t o o con a p p o s i t i p r o v v e d i m e n t i di v a r i a z i o n i di 

b i l a n c i o • 

La C o r t e ha a c c e n t u a t o la p r o p r i a a t t e n z i o n e , n e l l e 

u l t i m e R e l a z i o n i , v e r s o il p r o c e s s o di a t t u a z i o n e di t a l u n e 

leggi di s p e s a , a n c h e in f u n z i o n e del r i s c o n t r o d e l l a c o r r e t -
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tezzo d e l l e p r e v i s i o n i a s s u n t e dolio legge per gli oneri 

a g g i u n t i v i (di speso o m i n o r e e n t r o t o ) e di v e r i f i c o a p o s t e 

riori della c o n g r u i t à della c o p e r t u r a . Q u e s t o t i p o di a n a l i s i 

dovrà e s s e r e e s t e s o e r a f f o r z a t o (il c h e pone p r o b l e m i , c h e 

qui non p o s s o n o e s s e r e a f f r o n t a t i , c o n c e r n e n t i la s t r u t t u r a 

c o m p l e s s i v a della R e l a z i o n e al P a r l a m e n t o e in o r d i n e al 

n e s s o fra f u n z i o n e di " r e f e r t o " e f u n z i o n i di c o n t r o l l o d e l l a 

C o r t e in m a t e r i a di c o n f o r m i t à a l l ' a r t i c o l o 81 d e l l a l e g i s l a 

z i o n e di s p e s a ) . Non sembra d u b b i o c h e il c o n t r i b u t o più 

r i l e v a n t e -in q u a n t o c o n n e s s o con i compiti di r i l i e v o 

c o s t i t u z i o n o l e suoi p r o p r i - d e v e e s s e r e f o r n i t o d a l l a C o r t e 

dei conti in sede di r e f e r t o ed in sede di c o n t r o l l o . 

Può e s s e r e t u t t a v i a un t e r r e n o u t i l e di s p e r i m e n t a z i o n e 

una c o o p e r a z i o n e (ove il P a r l a m e n t o lo r i t e n g a o p p o r t u n o ) 

c h e , u t i l i z z a n d o le analisi d e l l a C o r t e sugli a n d a m e n t i del 

p a s s a t o , impegni la C o r t e , in f u n z i o n e d e l l ' e s a m e d e l l a com

p e t e n t e C o m m i s s i o n e p a r l a m e n t a r e , in m a t e r i a di v a l u t a z i o n e 

p r e v e n t i v a (sui d i s e g n i di legge in i t i n e r e ) d e l l a q u a n t i f i 

c a z i o n e degli o n e r i . Al di là di p o s s i b i l i s p e r i m e n t a z i o n i il 

p r o b l e m a p o t r e b b e e s s e r e a f f r o n t a t o de iure c o n d e n d o in s e d e 

di e s a m e d e l l a r i f o r m a . In ogni c a s o sembra n e c e s s a r i o non 

p r e g i u d i c a r e il g i u d i z i o a p o s t e r i o r i p r o p r i o d e l l a C o r t e in 

s e d e di c o n t r o l l o e in s e d e di r e f e r t o s u l l a c o n g r u i t à ' d e l l e 

c o p e r t u r e (trattandosi di sedi n e l l e quali l ' o r d i n a m e n t o 

c o l l e g a a l l e v a l u t a z i o n i i n d i p e n d e n t i d e l l a C o r t e c o n s e g u e n z e 

r i l e v a n t i , c h e h a n n o la loro p r i n c i p a l e m a n i f e s t a z i o n e n e l l a 



DOCUMENTO CONCLUSIVO 159 

p o s s i b i l i t à di i n v e s t i r e d e l l e q u e s t i o n e la C o r t e C o s t i t u z i o 

n a i e ) • 

L ' E S T E N S O R E 
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PREMESSA 

Dopo 1'avvento della legge 5 agosto 1978, nr. 

466, di ri-forma di a l c u n e norme di c o n t a b i l i t à generale 

dello Stato in materia di b i l a n c i o , si era consapevoli 

dei -fatto che era stata tentata una ri-forma di 

-foncament al e importanza, tanto negli o b i e t t i v i , quanto 

nel -funzionamento dei delicati e complessi congegni 

istituzionali e procedurali che p r e s i e d o n o alla 

decisione di b i l a n c i o . 

Sin da a l l o r a , si e b b e ad o s s e r v a r e c h e solo 

le concrete veri-fiche a p p l i c a t i v e a v r e b b e r o con-fermato 

-3? quella tentata s a r e b b e stata la giusta via per la 

r a z i o n a l i z z a z i o n e d e l l e scelte e per una p u n t u a l e 

a p p l i c a z i o n e dei precetti di cui a l l ' a r t i c o l o 81 della 

C a s t ì t u : ì o n e . 

Le e s p e r i e n z e concrete vissute in c o r s o di 

a t t u a z i o n e della nuova disciplina di b i l a n c i o , in 

presenza di n u m e r o s e a n o m a l i e ai -funzionamento, venute 

in p a r t i c o l a r e e v i d e n z a nel corso d e l l ' e s a m e dei 

documenti di b i l a n c i o 1986, nel con-f o r t a r e quel 
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giudizio, inducono al r i p e n s a m e n t o della valenza di 

alcuni strumenti al fine di m e g l i o r a z i o n a l i z z a r e e dare 

precise scadenze al processo di b i l a n c i o sia sul 

versante governativo che p a r l a m e n t a r e . 

Il Governo, dal canto suo, in passato, ha già 

offerte spunti di r i f l e s s i o n e e di proposte in due 

Distinte occasioni.La prima in sede di a g g i o r n a m e n t o del 

Regolamento di contabilità g e n e r a l e dello Stato alla 

nuova normativa recata dalla legge nr. 466. La cornice 

regolamentar© che era stata d i s e g n a t a , pur non avendo 

riportato il favorevole avviso della Corte dei c o n t i , 

sembrando che t a l u n e impostazioni s u p e r a s s e r o il d e t t a t o 

legislativo, « stata tuttavia e s p l i c i t a m e n t e a p p r e z z a t a 

dalla stessa Magistratura c o n t a b i l e per la rigorosa 

i MÌPOS t az i one giuridica e pr oc&du^ al e data a numerosi 

p r o o l e T u - . La seconda o c c a s i o n e , dei t u t t o informale, ma 

non per questo meno importante, è stata assunta dal 

Ministro del tesoro con lettera del 6 febbraio 1935, 

trasmessa ai Presidenti delle A s s e m b l e e legislative ed 

ai Presidenti delle Commissioni B i l a n c i o , con la quale 

si poneva l'accento su m o l t e d e l l e complesse 
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p r o b l e m a t i c h e evidenziatesi nel tempo a t t r a v e r s o l'esame 

p a r l a m e n t a r e del b i l a n c i o e d e l l a legge f i n a n z i a r i a . 

Sembra ora n e c e s s a r i o r i p r e n d e r e quelle idee 

per c o n t r i b u i r e - d ' i n t e s a col P a r l a m e n t o - ad 

individuare soluzioni l e g i s l a t i v e e r e g o l a m e n t a r i , 

percorsi p r o c e d u r a l i , scansioni temporali del p r o c e s s o 

di formazione delle decisioni di b i l a n c i o che v a l g a n o a 

superare i problemi che dal 1978 ad oggi si sono 

intrecciati e s t r a t i f i c a t i , i n t r o d u c e n d o nel sistema 

elementi di irrazionalità e incoerenza. 

L ' a p p r o c c i o alle correzioni n o r m a t i v e non può 

che partire dalla r e v i s i o n e c e l l e f i n a l i t à e del 

contenuto della legge f i n a n z i a r i a , e n u c l e a n d o n e t t a m e n t e 

- anche sotto il p r o f i l o t e m p o r a l e — le funzioni di 

indirizzo e di p r o g r a m m a z i o n e dal s u c c e s s i v o m o m e n t o di 

concreta t r a d u z i o n e l e g i s l a t i v a . 

A questo s c o p o , sintetizzata b r e v e m e n t e 

l'evoluzione del p r o c e s s o di bilancio nella legge nr. 

4 6 8 del 1978 con le p r o b l e m a t i c h e di maggior r i l i e v o , 

nonché la cornice c o s t i t u z i o n a l e nella q u a l e le 

m o d i f i c h e devono i n s e r i r s i , si prospetta l'adozione di 
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una legge r i c o g n i t o r i a degli obiettivi annuali e 

pluriennali di finanza p u b b l i c a , anticipata rispetto 

all'epoca di s v o l g i m e n t o della s e s s i o n e a u t u n n a l e di 

bilancio, p r e p a r a t o r i a delie s u c c e s s i v e fasi dei 

processo di f o r m a z i o n e dei documenti finanziari e delle 

deliberazioni par ìament a r 1 . 

Le linee di correzione immaginate di per sè 

non escludono il m a n t e n i m e n t o dello s t r u m e n t o della 

legge f i n a n z i a r i a , anche se forse appare p r e f e r i b i l e 

r i v i t a l i z z a r e almeno in p a r t e 1 contenuti decisionali 

del lei legge ci DI lancio superando l'acritica formula 

della sua r.ctura di "legge f o r m a l e " , più volte 

screditata dalla dottrina più av-eduta* 
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L'EVOLUZIONE DEL P R O C E S S O DI BILANCIO 

NELLA LEGGE NR. 4 6 8 DEL 1978 

1.- L'evoluzione del p r o c e s s o decisionale in 

materia di bilancio ha segnato nel nostro Paese un 

q u a l i f i c a n t e momento di r i l e v a n t e significato sia 

t e c n i c o - g i u r i d i c o che p o l i t i c o con l'emanazione della 

legge 5 agosto 1973, nr. 463. 

Le vicende del l s u a a p p r o v a z i o n e si 

c o l l o c a n o nel p a r t i c o l a r e cor-.testo p o l i t i c o - p a r l a m e n t a r e 

della "unità n a z i o n a l e " , che a v e v a visto c o a g u l a r e 

unanimi té- di intenti n e l l a ricerca di strumenti 

efficienti di governo della finanza p u b b l i c a . 

E" appena il caso di r i c o r d a r e l'esistenza -

allega come oggi - di numerosi punti critici nell'ambito 

dei conti pubblici che a v e v a n o imposto la p r o p o s i z i o n e 

di un articolato disegno di ri-forma, ì cui tratti 

salienti si e s p r i m e v a n o e s s e n z i a l m e n t e in tre strumenti: 

- bilancio di cassa, a f f i a n c a t o al bilancio 

di c o m p e t e n z a , per la e s p i ì c i t a z ì o n e contabile dei 

flussi reali di entrata e di spesa; 
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- b i l a n c i o p l u r i e n n a l e , per la 

rappresentazione c o n t a b i l e dei ri-flessi -finanziari delle 

scelte di politica e c o n o m i c a nell'ottica di una 

programmazione di medio e lungo periodo; 

- legge -finanziaria - tesa al s u p e r a m e n t o 

della realtà legislativa che ha sempre c o n s i d e r a t o la 

legge di bilancio mero atto autor 1 zzativo a c o n t e n u t o 

tipico ed a competenza limitata - al -fine p r e c i p u o di 

curare una annuale veri-fica ed e v e n t u a l e a d e g u a m e n t o 

correttivo degli andamenti indesiderati delle g r a n d e z z e 

più si gni «f 1 cat 1 ve della «finanza pubblica. 

A c c a n t o ad e s s i , oltre una nutrita s e r i e di 

innovazioni tecniche che si q u a l i f i c a n o per la loro 

funzione di i n t e g r a z i o n e e raccordo con la n o r m a t i v a 

tradizionale, di g r a n d e rilievo le disposizioni 

concernenti la n o r m a l i z z a z i o n e ed il c o n s o l i d a m e n t o dei 

conti pubbl1 ci. 

2 . - Il d i b a t t i t o che si è aperto sin dalla 



DOCUMENTO CONCLUSIVO 171 

prima a p p l i c a z i o n e della legge nr. 4 6 8 , si è andato 

sempre più v i v a c i z z a n d o , specie in occasione 

d e l l ' a u t u n n a l e d i s c u s s i o n e p a r l a m e n t a r e sui documenti 

•finanziari di b i l a n c i o . 

Tutte le posizioni culturali e p o l i t i c h e , pur 

riconoscendo alla legge di r i f o r m a aspetti positivi di 

indubbio r i l i e v o , si trovano p e r a l t r o concordi su alcuni 

unificanti c r i t i c h e di fondo circa l'inadeguatezza di 

talune soluzioni a p p l i c a t i v e , s o p r a t t u t t o per ciò che 

concerne il m e t o d o della l e g g e -finanziaria ed il 

bi1ancio p l u r i e n n a l e programmatico. 

Responsabili di questa i n a d e g u a t e z z a numerosi 

-fattori fra i quali - almeno per ciò c h e r i g u a r d a la 

legge f i n a n z i a r i a - l'empirico a d a t t a m e n t o dei 

regolamenti parlamentari alle e s i g e n z e del nuovo 

processo d e c i s i o n a l e e le contraddizioni di un sistema 

p o l i t i c o - l e g i s l a t i v o che oltre a c a r e n z e e r i t a r d i , 

denuncia s o v e n t e difficoltà n e l l ' a g g r e g a z i o n e del 

consenso. 

3.— T r a l a s c i a n d o per un m o m e n t o il tema del 
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b i l a n c i o pluriennale p r o g r a m m a t i c o , lo s t r u m e n t o che ha 

posto in evidenza la m a g g i o r e p r o b l e m a t i c i t à è stato la 

legge -Finanziaria c h e , senza d u b b i o , r a p p r e s e n t a il 

d o c u m e n t o chiave del r a p p o r t o G o v e r n o - P a r l a m e n t o , l'atto 

che configura uno dei modi "con cui si rinnova e si 

veri-fica il contratto s o c i a l e " . 

La legge f i n a n z i a r i a , vista ed usata come 

area d e l l e decisioni sostanziali e, q u i n d i , c o m e p u n t o 

di i n t e r s e z i o n e , r a c c o r d o e a r m o n i z z a z i o n e d e l l ' i n t e r a 

finanza pubblica, è stata c h i a m a t a di volta in volta ad 

identificare priorità e r i d e f i n i r e linee r i a l l o c a t i v e 

delle risorse a t t r a v e r s o impianti normativi che h a n n o 

incentivato la tendenza del P a r l a m e n t o a l l ' i n t e g r a z i o n e 

ea ali'emendamento. 

La mancata d e l i m i t a z i o n e dell'ambito di 

intervento normativo a s s u m i b i l e con la legge f i n a n z i a r i a 

- e s s e n z i a l e in un sistema c e n t r a l i z z a t o di finanza 

pubblica come quello a t t u a l m e n t e vigente, in cui le 

disposizioni legislative aventi riflessi finanziari sono 

n u m e r o s i s s i m e in ogni s e t t o r e - ha f r e q u e n t e m e n t e 

a m p l i a t o la sua portata c o n t e n u t i s t i c a : lo s t r u m e n t o , 
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ideato ed immaginato come sede di d e f i n i z i o n e delle 

coordinate legislative essenziali in materia di finanza 

pubblica, in d e f i n i t i v a , è r i s u l t a t o s o v r a c c a r i c a t o di 

norme di più s v a r i a t o c o n t e n u t o che ne hanno 

drammatizzato la v a l e n z a p o l i t i c a , specie nei momenti in 

cui più p r e s s a n t e si è appalesata la n e c e s s i t à di 

compressione della spesa e di r1consideraz1one di alcuni 

istituti fondamentali del sistema della s i c u r e z z a 

soci ale. 

Sovente, anche per o g g e t t i v e r e s p o n s a b i l i t à 

del Governo, l'aver usato la legge f i n a n z i a r i a a n m 

anticipativi e di s t r a l c i o , ovvero per moda-fiche di 

assetti i sti t uri onal i , si è lesa senza giusti-fi c a n o n e 

la specifica d e l i b e r a z i o n e delie Commissioni 

parlamentari di merito che si sono viste s o t t r a t t e alla 

loro valutazione - per la sola circostanza 

d e l l ' i n s e r i m e n t o nella legge f i n a n z i a r i a - m a t e r i e di 

loro stretta competenza. 

Inoltre, l'eventuale c o d i f i c a z i o n e nei 

regolamenti parlamentari della cosiddetta " s e s s i o n e di 

bilancio", se da un lato ha agito p o s i t i v a m e n t e sui 
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tempi di approvazione dei documenti -finanziari, 

d a l l ' a l t r o ha indirettamente c a u s a t o non pochi 

inconvenienti nell'assunzione delle d e c i s i o n i . 

In altri termini, il privilegio della 

"sessione" si è realizzato a scapito della razionalità, 

coerenza e compatibilità delle d e c i s i o n i , risultate 

s c h i a c c i a t e nella -fase di appro-f ondi mento e discussione 

dalla p r e m i n e n t e c o n s i d e r a z i o n e del r i s p e t t o dei tempi. 

Scarsamente e-f*f ìcsce si è rivelata altresì la 

procedura prevista n e l l ' a r t i c o l o 110, secondo comma, oel 

R e g o l a m e n t o della Camera dei D e p u t a t i , volta a definire 

l'ambito p r o p r i o di manovra della legge «finanziaria. In 

p a r t i c o l a r e , dopo l'esame del testo proposto dal 

Governo, la successiva fase della p r e s e n t a z i o n e e 

d i s c u s s i o n e degli emendamenti ha visto via via sfumare, 

per questi u l t i m i , il pure o p p o r t u n o giudizio di 

pertinenza all'oggetto della legge finanziaria. 

Alla disorganica d i s t r i b u z i o n e delle 

d e c i s i o n i , va infine aggiunta la r i s t r u t t u r a z i o n e dei 

tempi di esame e a p p r o v a z i o n e p a r l a m e n t a r e , con 

l'incombente necessità della d e c r e t a z i o n e d'urgenza, 
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laddove il processo legislativo non si concluda prima 

d e l l ' i n i z i o del nuovo e s e r c i z i o e si voglia c o n s e r v a r e 

validità -finanziaria alle originarie p r o p o s i z i o n i , 

specie in materia di e n t r a t e . 

Siffatto s i n t e t i c o ed incompleto q u a d r o delle 

distorsioni g e n e r a t e da un metodo di legge -finanziaria 

svincolata da un p r e c i s o ambito c o n t e n u t i s t i c o , sembra 

tuttavia sufficiente a far sì che vengano accolti gli 

inviti, anche a u t o r e v o l i , che da più parti si levano per 

una proposta di r e v i s i o n e del sistema. 
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LA CORNICE 6 I U R I D I C 0 - C Q S T I T U Z I 0 N A L E 

E N T R O CUI POSSONO SVILUPPARSI EVENTUALI M O D I F I C H E 

DELLA LEGGE NR. 4 6 8 DEL 1978 

P r o c e d e n d o per rapidi c e n n i , potendosi qui 

dare per scontata tutta una serie di premesse e di 

p r e c i s a z i o n i , si può senz'altro a f f e r m a r e che il sistema 

legislativo di formazione delle decisioni di finanza 

pubblica ruota e si sviluppa attorno a l l e statuizioni di 

cui agli articoli 81 e 27 della C o s t i t u z i o n e , che 

del ] n e a ri o altresì il principio coceci si onale e p a r i t a r i o 

del r apporto Governo-Pari amento* 

in p a r t i c o l a r e , la p^ima n o r m a sottrae alla 

legge di b i l a n c i o la potestà di i s t i t u i r e nuovi tributi 

e nuove spese, mentre la seconda d i s p o n e la espressa 

riserva alla legge ordinaria per la i m p o s i z i o n e delle 

prestazioni t r i b u t a r i e . 

Le disposizioni costituzionali demandano, 

quindi, in via esclusiva al n o r m a l e e s e r c i z i o della 

funzione legislativa il potere di a t t i v a r e specifiche 

normative di m e n t o laddove si tratti di d e c i d e r e per 



DOCUMENTO CONCLUSIVO ìli 

nuove o maggiori spese o v v e r o innovazioni o m o d i f i c h e 

nel 1 'assetto tributario e s i s t e n t e . 

Le deliberazioni parlamentari a r i l i e v o 

f 1 nanz 1 ar ì o possono d u n q u e r i e n t r a r e in due -fondamentali 

categorie e s s e n z i a l m e n t e riconducibili alla a n n u a l e 

legge di bilancio p r o p r i a m e n t e detta ed alla legge 

ordinaria: la prima, volta a dare concreta e s e c u t i v i t à 

alla legislazione s o s t a n z i a l e di entrata e di spesa 

(legge di b i l a n c i o ) ; la seconda, di i n n o v a r e 

nell'ordinamento e s i s t e n t e (legge di m e r i t o ) . 

ua questa s c h e m a t i z z a z i o n e minima dei pro-fili 

cost 1 1 LIZ i onal i p o s s o n o p a r a l l e l a m e n t e dedursi n e l l a 

decisione di bilancio due essenziali p e r c o r s i , con 

possibili varianti i n t e r m e d i e entrambi capaci di 

assicurare il rispetto del p r e c e t t o c o s t i t u z i o n a l e . -—: 

F'uo infatti pre-figurarsi un sistema d e c i s o r i o 

di bilancio affidato ad una s o t t o s t a n t e l e g i s l a z i o n e di / 

puro indirizzo che tracci il quadro f i n a n z i a r i o degli / 

interventi r i m e t t e n d o alla legge di b i l a n c i o la / 

v a l u t a z i o n e sui tempi e sul quantum. 
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L ' i n d i v i d u a z i o n e della nuova o maggiore 

spesa, o v v e r o della m i n o r e e n t r a t a , verificata 

puntualmente in termini di c o p e r t u r a «finanziaria 

r e l a t i v a m e n t e al bilancio a n n u a l e e p l u r i e n n a l e , per gli 

anni successivi al primo - almeno per ciò che riguarda 

la spesa - è destinata ad assumere c o n c r e t e z z a in sede 

di d e c i s i o n e di bilancio e s s e n d o q u e l l o il momento di 

verifica e valutazione in ordine alla prosecuzione 

d e l l ' i n t e r v e n t o nei termini prefigurati o per una 

eventuale ri determinaz1one degli aspetti q u a n t i t a t i v i . 

Questo modello di d e c i s i o n e si r i n v i e n e , 

s o s t a n z i a l m e n t e , nella legge q u a d r o di contabilita 

r e g i o n a l e nr. 335 del 1976. 

In alternativa al m o d e l l o p r e d e t t o si p o n e il 

sistema governato da una l e g i s l a z i o n e di tipo r i g i d o che 

obbliga il bilancio ad una mera r i c e z i o n e . E' questo il 

caso beila legge nr. 4 6 8 del 1973, che - con lo 

strumento della legge f i n a n z i a r i a e la forma intermedia 

delle leggi di spesa a c a r a t t e r e p l u r i e n n a l e contemplate 

n e l l ' a r t i c o l o 18 della stessa legge nr. 468 - riduce il 

b i l a n c i o ad una funzione p r e t t a m e n t e notarile. 

C o n c l u s i v a m e n t e , senza alcuna forzatura 
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interpretativa dei dettami c o s t i t u z i o n a l i , la legge di 

b i l a n c i o trova spazi decisionali di ampiezza v a r i a b i l e 

in r e l a z i o n e al diverso atteggiarsi dei dispositivi 

•finanziari della legislazione s o t t o s t a n t e . 

Data tale n o r m a t i v a c o s t i t u z i o n a l e , un 

disegno di correzione e r a z i o n a l i z z a z i o n e d e l l ' a t t u a l e 

sistema di scelte per s p o s t a r e il baricentro delle 

decisioni nella legge di b i l a n c i o - limitando 1 

contenuti cella legge -finanziaria o persino 

3j-.r-.ul 1 ardo 1 a per s o s t i t u i r n e le determinazioni con 

specifici p r o w e c i menti settoriali - appare del tutto 

p^at 1 caDi 1 e. 
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PROPOSTE DI A G G I U S T A M E N T O 

DI TALUNE IMPOSTAZIONI DELLA L E G G E NR. 468 

1.- La succinta rassegna della evoluzione de] 

processo di bilancio e dei relativi inconvenienti dopo 

la legge nr. 468 del 1973, in uno con la corni, ce 

c o s t i t u z i o n a l e entro cui il sistema della ri-forma si è 

collocato, consente alcune r a p i d e considerazioni e 

preposte. 

Un primo ordine di considerazioni attiene 

alla e/idenriata insufficienza della tradizionale 

c o n c e z i o n e che vuole lo s v o l g i m e n t o del p r o c e s s o di 

del i beraz i Dne del b i l a n c i o in tempi r i s t r e t t i , s e n z a una 

p r e l i m i n a r e corresponsabi1 izzazione pari amentare sul 1 a 

ì nJi vi o'uaz i one degl ì obi etti vi . 

Per contro, un p r o c e s s o di bilancio 

s u s s e g u e n t e ad un previo c o n f r o n t o G o v e r n o - P a r l a m e n t o in 

tema di grandezze o b i e t t i v o della finanza p u b b l i c a , può 

c o n s e n t i r e un addensato, ma d i s t e s o s v o l g i m e n t o della 

sessione autunnale di d i s c u s s i o n e e a p p r o v a z i o n e dei 

documenti di bilancio. 
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Un secondo o r d i n e di considerazioni si deve 

invece ri-ferire alla p e c u l i a r i t à del r e g i m e 

costituzionale italiano che impone un p r o c e s s o di 

t r a d u z i o n e legislativa della manovra di p o l i t i c a 

-fiscale, attivabile s o l t a n t o a t t r a v e r s o uno s t r u m e n t o 

e s t e r n o e parallelo alla legge di bilancio (legge 

-finanziaria), ovvero con speci-fiche n o r m a t i v e di 

settore. 

In-fine, un t e r z o o r d i n e di ri-flessioni si 

incentra sull'impulso c h e d e v e venire dalla d i s c i p l i n a 

regolamentare delle due A s s e m b l e e legislative per una 

più coerente saldatura tra le istanze di un r i n n o v a t o e 

più certo processo di d e l i b e r a z i o n e dei documenti di 

b i l a n c i o e le esigenze p o l i t i c o - p a r l a m e n t a r i . 

2 . - Alla s t r e g u a d e l l e considerazioni che 

p r e c e d o n o - iertr^ r e s t a n d o la validità della più 

g e n e r a l e impostazione del sistema della legge nr. 463 

del 1973 - un d i s e g n o c o r r e t t i v o delle p r o c e d u r e 

decisionali di b i l a n c i o , per quanto limitato a pochi 
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aspetti, deve c o m u n q u e r i o r g a n i z z a r e e a r m o n i z z a r e vari 

e complessi elementi i cui pro-fili più significativi 

sembrano essere: 

a) a n t i c i p o temporale del m o m e n t o di 

selezione d e l l e g r a n d e z z e o b i e t t i v o annuali e-

pluriennali d e l l e -finanze del settore statale e del 

settore pubblico allargato; 

b) i n d i v i d u a z i o n e di un atto di indirizzo 

politico, ovvero di una normativa di p r o g r a m m a z i o n e 

finanziaria {legge di o b i e t t i v i ) , che faccia e m e r g e r e ed 

enuclei le "regole" di carattere g e n e r a l e e i vincoli 

cui d o v r a n n o poi s o g g i a c e r e sia l e decisioni di b i l a n c i o 

che la l e g i s l a z i o n e di merito; 

c) a d e g u a m e n t o dei regolamenti parlamentari 

in coerenza con le n u o v e e diverse m o d a l i t à del processo 

di p r o g r a m m a z i o n e f i n a n z i a r i a e di a s s u n z i o n e delle 

relative d e c i s i o n i . 

S u l l o s f o n d o della s o l u z i o n e g i u r i d i c o -

p r o c e d u r a l e di q u e s t e rilevanti p r o b l e m a t i c h e , temi 

strettamente interconnessi e di non secondaria 
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importanza sono r a p p r e s e n t a t i : 

- d a l l ' a d e g u a m e n t o n o r m a t i v o del m o d u l o di 

c o s t r u z i o n e del bilanci o p l u r i e n n a l e programmatico; 

- dalla r i c o n s i d e r a z i o n e e p r e d e t e r m i n a z i o n e 

dei canoni di veri-fica d e l l e c o p e r t u r e -finanziarie; 

- dal 1"espiicitazione a livello di s i n g o l a 

norma sostanziale del v o l u m e di spesa, o v v e r o 

d e l l ' e c o n o m i a o della m a g g i o r e e n t r a t a che c o n s e g u e 

dalla sua a p p l i c a z i o n e . 

Nelle p a g i n e che s e g u o n o si c e r c h e r à di 

t r a t t e g g i a r e b r e v e m e n t e le ipotesi di s o l u z i o n i , anche 

a l t e r n a t i v e , che si i n t r a v v e d o n o per c i a s c u n o dei 

problemi sopra enunciati; 
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ANTICIPO TEMPORALE DEL MOMENTO DI S E L E Z I O N E D E L L E 

GRANDEZZE OBIETTIVO ANNUALI E PLURIENNALI DELLA PINANZA 

DEL SETTORE STATALE E DEL SETTORE P U B B L I C O A L L A R G A T O 

1.— C o m e in precedenza a c c e n n a t o , 

l'esperienza a p p l i c a t i v a della legge nr. 4 6 8 del 1978 

ha posto in evidenza la necessità di p e r v e n i r e ad un 

processo di b i l a n c i o più articolato nel tempo, 

essenzialmente d e s t i n a t o a separare la -fase di 

impostazione degli obiettivi di -finanza p u b b l i c a 

complessivamente c o n s i d e r a t i , da q u e l l a d e l l a loro 

t r a d u z i o n e l e g i s l a t i v a . 

Si t r a t t a , in altri t e r m i n i , di i n d i v i d u a r e 

nell'arco d e l l ' a n n o un o r d i n e di scansioni t e m p o r a l i , 

praticabile e c o e r e n t e , che possa dare luogo a d i s t i n t e 

sessioni p a r i a m e n t a r i . 

L'epoca di f i s s a z i o n e della p r i m a s e s s i o n e -

destinata a d e f i n i r e in via generale le g r a n d e z z e 

obiettivo del b i l a n c i o d e l l o Stato e degli enti del 

settore statale - p o t r e b b e offrire l'alternativa dei 

mesi di aprile o di luglio. 
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La preferenza si appunta su questa seconda 

data in quanto presenta i maggiori v a n t a g g i . 

La rassegna degli aspetti positivi e delle 

controindicazioni per ciascuna d e l l e due epoche consente 

di v e r i f i c a r e i motivi della p r e f e r e n z a . 

E ' appena il caso di p r e c i s a r e che per 

consentire l'ipotizzata "sessione" il Governo sarebbe 

impegnato a p r e s e n t a r e un atto di indirizzo o una 

"legge di o b i e t t i v i " , r i s p e t t i v a m e n t e , e n t r o ¿1 (D§§§ di 

marzo o e n t r o i.1 mese di giygng._ 

Contro la scelta del mese di marzo o s t e r e b b e 

la p o s s i b i l i t à di avere elementi a t t e n d i b i l i p e r un 

p a r a l l e l o a n t i c i p o da p a r t e del M i n i s t e r o del b i l a n c i o e 

della p r o g r a m m a z i o n e e c o n o m i c a della "Relazione 

p r e v i s i o n a l e e programmatica" per l'anno successivo; 

inoltre, sul versante p a r l a m e n t a r e p o t r e b b e r i s u l t a r e 

inopportuna la fissazione di una "terza s e s s i o n e " , la 

prima in o r d i n e di tempo, r i s p e t t o alle attuali due 

sessioni (estiva e a u t u n n a l e ) . 

La scelta del mese di g i u g n o , invece, è vero 

che si c o l l o c h e r e b b e dopo l'emanazione d e l l a c i r c o l a r e 
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del Tesoro ( m a r z o ) , ma a v r e b b e il duplice v a n t a g g i o di 

ancorare la d e t e r m i n a z i o n e d e l l e g r a n d e z z e o b i e t t i v o di 

•finanza pubblica al r e n d i c o n t o d e l l ' a n n o p r e c e d e n t e , 

all'assestamento d e l l ' a n n o ed alle risultanze di cassa 

del settore statale dei primi cinque mesi. R i s u l t e r e b b e 

più praticabile l'idea di a n t i c i p a r e alla stessa e p o c a 

la "Relazione p r e v i s i o n a l e e p r o g r a m m a t i c a " e non 

s a r e b b e necessario i s t i t u i r e una terza " s e s s i o n e " di 

lavori parlamentari per i documenti di b i l a n c i o . 
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OPZIONE FRA ATTO DI INDIRIZZO P O L I T I C O 0 LEGGE DI 

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA A C O N T E N U T O DELLA 

DELIBERAZIONE 

1.* Una volta i n d i v i d u a t a l'epoca di 

svolgimento del c o n f r o n t o p a r l a m e n t a r e sugli elementi 

più rappresentativi d e l l e s t r a t e g i e di f i n a n z a pubblica 

da assumere su base annuale e p l u r i e n n a l e , un più 

delicato problema da a f f r o n t a r e deve r i g u a r d a r e il 

metodo di a s s u n z i o n e delle d e c i s i o n i , v a l e a d i r e se le 

stesse d e b b a n o configurarsi q u a l e atto di i n d i r i z z o 

politico o d e b b a n o porsi sul p i a n o d e l l a d e l i b e r a z i o n e 

legislativa. 

Fra le d u e i p o t e s i , a p p a r e p r e f e r i b i l e 

appuntare la scelta sulla formula l e g i s l a t i v a , per la 

maggiore -forza di c o m a n d o g i u r i d i c o c h e da e s s a promana 

rispetto ad ogni altro atto di i n d i r i z z o . Ciò 

soprattutto in c o n s i d e r a z i o n e della p r e s e n z a di una 

pluralità di enti e soggetti dotati di m a r c a t a autonomia 

per i quali lo s t r u m e n t o d e l l a m o z i o n e non sembra 

essere r i s o l u t i v o ai fini della c o n c r e t a f u n z i o n e di 

c o o r d i n a m e n t o f i n a n z i a r i o che si intende p e r s e g u i r e . 
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(*) L'orizzonte t r i e n n a l e degli obiettivi p o t r e b b e 
essere aggiornato a n n u a l m e n t e con s c o r r i m e n t o in avanti 
di un anno alla luce d e l l ' e f f e t t i v a e v o l u z i o n e 
dell'economia e dei parametri più significativi della 
finanza pubblica. 

2 . - Circa il c o n t e n u t o del nuovo s t r u m e n t o 

legislativo questo d o v r e b b e r i g u a r d a r e la d e t e r m i n a z i o n e 

di una griglia di obiettivi annuali e p l u r i e n n a l i , 

nell'ottica g l o b a l e del c o n t r o l l o e della g e s t i o n e d e l l a 

«finanza pubblica (*). 

S a r e b b e r o c o m u n q u e estranee a s i f f a t t a legge, 

norme istitutive di nuovi tributi o di n u o v e spese 

specificamente i n d i v i d u a t e , e vi r i e n t r e r e b b e r o invece 

deliberazioni di c a r a t t e r e generale istitutive d e l l e 

regole alle quali poi d o v r e b b e r o s o g g i a c e r e sia le 

decisioni di b i l a n c i o c h e la legislazione di m e r i t o . 

Duella che qui si ipotizza d o v r e b b e e s s e r e 

una legge di un solo a r t i c o l o , da de-finirsi " l e g g e di 

p r o g r a m m a z i o n e -finanziaria", c h e AQÌBCB n e l l ' a r e a d e l l e 

scelte preliminari e s t r a t e g i c h e che i n t e r e s s a n o gli 

aggregati più significativi della finanza p u b b l i c a , come 

e s p r e s s i o n e della m a n o v r a di politica e c o n o m i c a sul 

pi ano finanziario. 
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Esempi i-fi c a t i v a m e n t e , tale legge d o v r e b b e 

determinare per ciascun anno del t r i e n n i o : 

a) l'incremento m i n i m o d e l l e e n t r a t e 

tributarie ed e x t r a t r i b u t a r i e r i s p e t t o alle previsioni 

assestate d e l l ' a n n o in corso; 

b) la p e r c e n t u a l e massima di c r e s c i t a r i s p e t t o 

al b i l a n c i o a s s e s t a t o delle spese correnti al n e t t o 

degli interessi e d e l l e partite d u p l i c a t i v e -fra e n t r a t e 

e spese; 

c) la p e r c e n t u a l e massima di e s p a n s i o n e , sempre 

rispetto allo stesso bilancio a s s e s t a t o , d e l l e spese in 

conto capitale; 

d) n e l l ' a m b i t o delle spese correnti e in c o n t o 

capitale , 1 ' i n d i v i d u a z i o n e dei vincoli di c r e s c i t a di 

alcuni aggregati -fondamentali, quali le s p e s e di 

p e r s o n a l e in a t t i v i t à o in q u i e s c e n z a , ed i 

tras-f eri menti correnti ed in c o n t o c a p i t a l e al sistema 

degli enti decentrati (Regioni, Comuni e P r o v i n c e , -fondo 

sanitario n a z i o n a l e , a z i e n d e a u t o n o m e , s i s t e m a della 

si curezza soci al e ) . 

Le potenziali varianti che p o s s o n o introdursi 
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in uno schema come quello sopra d e s c r i t t o sono 

-facilmente intuibili, in taluni casi essendo possibile 

programmare i vincoli e gli obiettivi di politica di 

bilancio anche a l l ' i n t e r n o di ciascuna categoria 

economica di spesa, o v v e r o a livello di -funzioni. 

Ad esempio, ove si v a l u t a s s e e c c e s s i v a la 

p r e s s i o n e -fiscale e si r i t e n e s s e di attenuarne il peso, 

il d i s e g n o di legge p o t r e b b e p r o p o r n e il d e c r e m e n t o 

p e r c e n t u a l e , determinando per e s s e un tasso di crescita 

i n f e r i o r e a quello p r o g r a m m a t o di i n f l a z i o n e e 

individuando altresì il comparto sul quale agire; 

a n a l o g a m e n t e , per la s p e s a , ove ciò -fosse r i c h i e s t o da 

e s i g e n z e specifiche di p o l i t i c a s e t t o r i a l e (Difesa, 

G i u s t i z i a , Istruzione, T r a s p o r t i , ecc.) p o t r e b b e r o ben 

determinarsi diversi valori percentuali di crescita 

o v v e r o rapporti percentuali riferiti alla spesa finale 

al n e t t o degli interessi. 



DOCUMENTO CONCLUSIVO 191 

ATTUAZIONE DELLE DECISIONI RECATE DALLA LEGGE DI 

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

DEL PREFIGURATO LIVELLO DI INDEBITAMENTO 

1.- Il c o n t e n u t o di p r o g r a m m a z i o n e e di 

coordinamento f i n a n z i a r i o espresso dalla r i c h i a m a t a 

legge di p r o g r a m m a z i o n e finanziaria, comporta che la 

successiva s p e c i f i c a z i o n e e t r a d u z i o n e n o r m a t i v a dei 

vincoli e degli obiettivi da essa recati s i a c o m p i u t a 

dalla legge di b i l a n c i o nei limiti p r o p r i , e d a l l a legge 

-finanziaria o d a l l e leggi di s e t t o r e per t u t t a la 

di sci p1i na sostanz i ale. 

T u t t a v i a , una volta accolta l'idea della 

legge di p r o g r a m m a z i o n e f i n a n z i a r i a , sembra d e b b a essere 

attentamente v a l u t a t a l'opportunità di -far s o p r a v v i v e r e 

nell'ambito del p r o c e s s o di b i l a n c i o , lo s t r u m e n t o della 

legge finanziaria. O v v i a m e n t e , la sua s o p p r e s s i o n e , 

comporterebbe la n e c e s s i t à di t r a s l a r e nella legge di 

bilancio - con c o n t e s t u a l e a d o z i o n e dei moduli 

legislativi sostanziali che s o t t e n d o n o l'impianto dei 

bilanci regionali (Legge 335/1976) - il suo c o n t e n u t o 
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"necessario": r i m o d u l a z i o n e d e l l e leggi di spesa a 

c a r a t t e r e p l u r i e n n a l e (Tabella A ) ; fondi speciali per 

provvedimenti legislativi in c o r s o (Tabelle B e C) ; 

q u a n t i f i c a z i o n e degli stanziamenti autorizzati in 

relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione 

annua è demandata alla legge f i n a n z i a r i a (Tabella D ) . 

Il contenuto e v e n t u a l e , invece, dovrebbe in 

ogni caso formare o g g e t t o di n o r m a t i v e s p e c i f i c h e di 

settore. 

La formula d u b i t a t i v a in ordine alla 

p e r m a n e n z a del metodo della legge f i n a n z i a r i a appare 

d'obbligo s o p r a t t u t t o per le p e r p l e s s i t à di c a r a t t e r e 

c o s t i t u z i o n a l e che essa s u s c i t a in o r d i n e al 

f o n d a m e n t a l e tema della c o p e r t u r a finanziaria. 

N e l l ' a u d i z i o n e resa il 22 luglio 1981 alla V Commissione 

B i l a n c i o del S e n a t o della Repubblica da esponenti della 

R a g i o n e r i a g e n e r a l e dello Stato sul tema della copertura 

della legge f i n a n z i a r i a , l'opinione del M i n i s t e r o del 

tesoro era stata ben e v i d e n z i a t a : "...le determinazioni 

della legge finanziaria debbono collocarsi all'interno 

delle linee di p o t e n z i a l e a p p l i c a z i o n e della nuova 
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metodologia di r i s c o n t r o d e l l e coperture f i n a n z i a r i e 

contemplate n e l l ' a r t i c o l o 4, ottavo comma, d e l l a legge 

nr. 4 6 B " ( « ) . 

<*) Si ricorda che la n o r m a t i v a dell'art.4 della legge 
nr. 4 6 8 del 1978 c o n t e m p l a d u e differenti m e t o d o l o g i e di 
r i s c o n t r o della c o p e r t u r a , secondo che la s t e s s a 
riguardi spese c o r r e n t i , o v v e r o spese in conto c a p i t a l e . 

La metodologia s t a b i l i t a per il r i s c o n t r o d e l l e 
spese correnti sembra in p r i m o luogo a f f e r m a r e c h e una 
volta stabilita n e l l ' a m b i t o del bilancio p l u r i e n n a l e 
l'entità del fondo s p e c i a l e di p a r t e c o r r e n t e , d e s t i n a t o 
a far fronte alle s p e s e derivanti da progetti di legge 
c h e si prevede p o s s a n o e s s e r e approvati n e l l ' a n n o 
(art.10, primo c o m m a ) , l'eventuale f i n a n z i a m e n t o di 
ulteriori esigenze r i m a n e p r e c l u s o ove ad e s s o non 
corrisponda un e f f e t t i v o m i g l i o r a m e n t o del s a l d o 
r i s u l t a n t e dalla d i f f e r e n z a t r a e n t r a t e t r i b u t a r i e ed 
e x t r a t r i b u t a r i e e s p e s e c o r r e n t i . Il m i g l i o r a m e n t o di 
t a l e saldo potrà e s s e r e ottenuto a t t r a v e r s o 
l'accrescimento del g e t t i t o f i s c a l e , m e d i a n t e r i d u z i o n e 
di s p e s e , ovvero c o n t e s t u a l m e n t e a u m e n t a n d o l e e n t r a t e e 
d i m i n u e n d o le s p e s e . 

In c o n c r e t o , una v o l t a d e t e r m i n a t o p e r l ' a n n o di 
g e s t i o n e il v o l u m e dei fondi speciali a t t r a v e r s o 
l'analitico d e t t a g l i o d e l l e iniziative che si i n t e n d o n o 
f i n a n z i a r e , e c o n t e s t u a l e i n d i v i d u a z i o n e del p r e v e d i b i l e 
r i f l e s s o n e l l ' a r c o t e m p o r a l e di r i f e r i m e n t o , il 
p o s s i b i l e m a r g i n e di e s p a n s i o n e per ulteriori s p e s e o 
per un ampliamento di q u e l l e g i à esistenti sarà d a t o dal 
m i g l i o r a m e n t o del r i s p a r m i o p u b b l i c o r i s p e t t o a q u e l l o 
inizialmente p r e v i s t o in c i a s c u n o degli esercizi 
considerati nel b i l a n c i o p l u r i e n n a l e . 

Per ciò c h e c o n c e r n e il riscontro di c o p e r t u r a 
d e l l e spese in c o n t o c a p i t a l e , il p r o c e d i m e n t o t e c n i c o -
g i u r i d i c o può ritenersi del tutto a n a l o g o , m u t a n d o 
semplicemente il p a r a m e t r o b a s e di r i f e r i m e n t o , non più 
c o s t i t u i t o dal r i s p a r m i o p u b b l i c o , bensì dal s a l d o netto 
da finanziare i n d i v i d u a t o nel b i l a n c i o p l u r i e n n a l e . 

Autorevoli opinioni c o n f e r m a n o che a questa 
m e t o d o l o g i a d o v r e b b e s o g g i a c e r e anche la legge 
finanzi aria. 
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Va da sé che l'esigenza di -far r i e n t r a r e la 

legge -finanziaria n e l l ' a m b i t o di a p p l i c a z i o n e del 

richiamato o t t a v o comma d e l l ' a r t i c o l o 4, n a s c e r e b b e solo 

nel caso in cui l'ipotizzato o b i e t t i v o di c r e s c i t a delle 

entrate non r i s u l t a s s e idoneo a c o p r i r e l'incremento di 

spesa d e r i v a n t e dagli obiettivi -fissati per la parte 

corrente e per il conto capitale. 

Il caso presenta caratteri di p a r t i c o l a r e 

delicatezza per le implicazioni di ordine 

costituzionale: c o m u n q u e , al pari di quanto 

tradizionalmente o p e r a t o prima d e l l ' a v v e n t o della 

riforma del 197B in sede di legge di b i l a n c i o , una 

copertura r e p e r i t a a t t r a v e r s o il r i c o r s o al m e r c a t o 

sarebbe in q u e s t o caso da ritenere i n e v i t a b i l e . 

2 . - A p r e s c i n d e r e dalla o p p o r t u n i t à o meno di 

lasciare s o p r a v v i v e r e la legge -finanziaria è senz'altro 

da pre-figurare una esatta d e l i m i t a z i o n e e p r o s c i u g a m e n t o 

del suo ambito c o n t e n u t i s t i c o che d o v r e b b e essere 

limitato alla d e t e r m i n a z i o n e ed a l l ' a p p r o v a z i o n e delle 

attuali quattro t a b e l l e di cui è cenno in p r e c e d e n z a . 
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La manovra attuati va degli indirizzi 

stabiliti nella legge di p r o g r a m m a r e s t e r e b b e pertanto 

interamente a-f-fidata alla l e g i s l a z i o n e di settore, sia 

per ciò che riguarda i r i f i n a n z i a m e n t i di leggi di spesa 

e s i s t e n t i , sia per le n u o v e i n i z i a t i v e . Questa normativa 

d o v r e b b e essere proposta ed a p p r o v a t a dal P a r l a m e n t o 

dopo l'approvazione del b i l a n c i o e della eventuale legge 

-finanziaria, essendo questi gli strumenti che a seconda 

delle opzioni di cui innanzi è cenno d o v r e b b e r o 

p r e o r d i n a r e ^J9l* occorrenti mezzi di c o p e r t u r a 

Resterebbero inoltre a-f-fidate ad interventi 

le p r o p o s t e c o r r e t t i v e , 

m o d i f i c a t i v e ed innovative della l e g i s l a z i o n e in e s s e r e 

al -fine di contrastare andamenti tendenziali di spesa o 

di e n t r a t a con-f 1 ittual i con il q u a d r o degli obiettivi e 

dei vincoli individuati n e l l a l e g g e di programma. 

A differenza della r e s t a n t e legislazione di 

m e r i t o di cui si è detto in p r e c e d e n z a (rifinanziamenti 

e nuovi programmi legislativi di s p e s a ) , le disposizioni 

in q u e s t i o n e d o v r e b b e r o e s s e r e p r e s e n t a t e dal Governo -

sempre che non fossero già a l l ' e s a m e del P a r l a m e n t o -

f inanz i ar i a. 
i 

legislativi 1 "specifici, 
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subito dopo l'approvazione della legge di 

programmazione iinanziari a e comunque non oltre la data 

di presentazione del bilancio per c o n s e n t i r n e 

l'approvazione prima d e l l ' i n i z i o dell* anno di 

riferimento. 

3 . - Lo schema procedurale d e l l ' i p o t i z z a t o 

nuovo processo di p r o g r a m m a z i o n e f i n a n z i a r i a sarebbe 

tuttavia monco e p r i v o di concreta e f f i c a c i a sul governo 

della spesa pubblica se omettesse di c o n s i d e r a r e 

l'ipotesi della t a r d i v i t à n e l l ' a p p r o v a z i o n e , della 

correzione o, in via e s t r e m a , del r i g e t t o p a r l a m e n t a r e 

delle norme m o d i f i c a t i v e di andamenti finanziari 

tendenziali p r o p o s t e dal Governo in q u a n t o confiiggenti 

con la p r e l i m i n a r e d e c i s i o n e sulle g r a n d e z z e obiettivo 

del bilancio s t a t a l e o degli altri enti del settore 

pubbli co. 

L'ipotesi non può essere a p r i o r i s t i c a m e n t e 

scartata ed a n d r e b b e , q u i n d i , valutata a livello 

legislativo l ' i n t r o d u z i o n e di una sorta di "clausola di 

salvaguardia", vale a dire l'adozione di un m e c c a n i s m o 
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di legge, di a u t o m a t i c a a p p l i c a z i o n e , per la 

s t e r i l i z z a z i o n e di una quota di s p e s a , iscritta nei 

•fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso di 

parte c o r r e n t e , di entità pari alla m a n c a t a entrata o 

economi a. (*) 

L'adozione di un d i s p o s i t i v o di q u e s t o g e n e r e 

non s a r e b b e p e r a l t r o di immediata a p p l i c a z i o n e se non si 

p r e v e d e s s e , c o n t e s t u a l m e n t e , di o p e r a r e un a d e g u a t o 

a g g i u s t a m e n t o delle m o d a l i t à di i m p o s t a z i o n e ed 

e s p o s i z i o n e dei -fondi s p e c i a l i . 

Non sembrando p r a t i c a b i l e la via di l a s c i a r e 

al M i n i s t r o del tesoro la d i s c r e z i o n a l i t à sulla scelta 

d e l l ' a c c a n t o n a m e n t o da " s t e r i l i z z a r e " o "ridurre" (**) 

in a t t e s a d e l l ' a p p r o v a z i o n e d e l l a n o r m a attuati va 

d e l l ' o b i e t t i v o di r e a l i z z a z i o n e di maggiori e n t r a t e e di 

e c o n o m i e di spese, i -fondi speciali per provvedimenti 

legislativi in corso d o v r e b b e r o e n u c l e a r e -fin dalla -fase 

di i m p o s t a z i o n e le -finalizzazioni ed i relativi 

(*) La i n d i v i d u a z i o n e n e l l ' a m b i t o dei -fondi speciali 
di accantonamenti suscettibili di " s t e r i l i z z a z i o n e " , si 
inquadra - con c a r a t t e r i s t i c h e ed e-ffetti 
s o s t a n z i a l m e n t e analoghi - nel c o n t e s t o d e l l e proposte 
a v a n z a t e in p a s s a t o per la i s c r i z i o n e nei -fondi speciali 
di b i l a n c i o di appostazioni di s e g n o negativo 
(cosiddetto "fondo g l o b a l e n e g a t i v o 1 1 ) , di recente 
a u t o r e v o l m e n t e r i p r e s e in s e d e di C o m m i s s i o n e bilancio 
della C a m e r a dei Deputati (On.le B a s s a n i n i ) . 

(**) Questa a l t e r n a t i v a r i g u a r d a l ' a p p r o v a z i o n e con 
modificazioni p e g g i o r a t i v e r i s p e t t o al d i s e g n o iniziale. 
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accantonamenti da r e n d e r e inoperanti, assegnando in pari 

tempo una g r a d u a t o r i a di inutilizzabilità in 

corrispondenza delle s i n g o l e iniziative di c o r r e z i o n e 

della spesa o della e n t r a t a che sono -funzionali alla 

manovra. 

La d e l i c a t e z z a e l'importanza di questo 

meccanismo l e g i s l a t i v o dovrebbe trovare s p e c u l a r e 

considerazione nelle n o r m e dei regolamenti p a r l a m e n t a r i . 
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ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI PARLAMENTARI 

1.- La d e f i n i z i o n e di un nuovo disegno 

p r o c e d u r a l e relativo alla c o m p l e s s i v a decisione di 

bilancio (legge di p r o g r a m m a z i o n e -finanziaria + legge di 

bilancio + e v e n t u a l e legge -finanziaria + eventuali leggi 

di s e t t o r e attuati ve della m a n o v r a correttiva ed 

integrativa di -finanza p u b b l i c a ) , r i c h i e d e sul versante 

p a r l a m e n t a r e , come già d e t t o , un a d e g u a t o s f o r z o di 

adeguamento e s i n t o n i z z a z i o n e . 

La capacità d e l l e n o r m e regolamentari di 

a s s e c o n d a r e l'iter di e s a m e dei documenti -finanziari 

appare c o n d i z i o n e i n d i s p e n s a b i l e per g a r a n t i r e certezza 

nei tempi e n e l l e p r o c e d u r e , come a m p i a m e n t e dimostrato 

dalla r e c e n t e c o d i f i c a z i o n e della s e s s i o n e di bilancio 

sia alla Camera che al Senato. 

I disegni di legge "inerenti alla formazione 

dei b i l a n c i " , cui fa t e s t u a l e r i f e r i m e n t o il Regolamento 

del S e n a t o , d o v r e b b e r o intendersi comprensivi non 

s o l t a n t o del disegno di legge di bilancio e 

d e l l ' e v e n t u a l e disegno di legge f i n a n z i a r i a , ma anche 
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degli altri disegni di l e g g e , -funzionali alla m a n o v r a di 

-finanza pubblica ed e s s e r e quindi privilegiati 

nell'ambito del c a l e n d a r i o dei lavori parlamentari ai 

-fini dell'approvazione prima d e l l ' a v v i o del n u o v o 

esercizio. 

Il -favore d e l l a cosiddetta "corsia 

pre-f erenz i al e" può in-fatti c o n t r i b u i r e in m a n i e r a 

determinante ad e v i t a r e , per le materie c o n s i d e r a t e 

indispensabili alla m a n o v r a di -finanza p u b b l i c a , il 

-fenomeno del ricorso alla d e c r e t a z i o n e d ' u r g e n z a , 

superando il disordine e le i n t e r f e r e n z e che esso crea 

n e l l ' o r d i n a t o svolgimento dei lavori p a r l a m e n t a r i . 
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ULTERIORI, PRINCIPALI CORREZIONI DA INTRODURRE 

NELLA LEGGE NR. 468 DEL 1978 

1.- La ri-flessione p r o p o s i t i v a in o r d i n e alle 

possibili innovazioni d e l l ' a t t u a l e s i s t e m a d e c i s i o n a l e 

di bilancio non deve -far d i m e n t i c a r e che le concrete 

esperienze a p p l i c a t i v e della legge nr. 4 6 8 h a n n o posto 

in evidenza t a l u n e altre c o n t r a d d i z i o n i , d e f i c i e n z e e 

lacune ri-feribili a strumenti e soluzioni a c c o l t e n e l l a 

legge di ri-forma, per le quali è n e c e s s a r i o p r o p o r r e 

correzioni a d e g u a t e . 

Come già a c c e n n a t o in p r e c e d e n z a , a t t e n z i o n e 

particolare dovrà essere posta sui seguenti istituti: 

Modulo di. c o s t r u z i o n e del. b i l a n c i o EÌy!lÌ§DD£l£ 

Gli aspetti p r o b l e m a t i c i , le contraddizioni e 

le i n c o n g r u e n z e della normativa d e l l ' a r t i c o l o 4 della 

legge nr. 4 6 8 del 1978 in o r d i n e ai criteri di 

costruzione di un b i l a n c i o p l u r i e n n a l e p r o g r a m m a t i c o 
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sono state più volte m e s s e in e v i d e n z a in passato. Si 

può- r i c o r d a r e in p a r t i c o l a r e il d o c u m e n t o "Note per la 

c o s t r u z i o n e di un b i l a n c i o p l u r i e n n a l e programmatico 

1 9 8 5 - 1 9 8 7 " predisposto dal Tesoro n e l l ' o t t o b r e 1984. 

In questa s e d e si r i c o r d a che la normativa 

r i c h i a m a t a prevede d u e distinti s c e n a r i , elaborati 

ambedue in termini di c o m p e t e n z a , volti ad i n d i v i d u a r e 

uno l'andamento delle e n t r a t e e d e l l e uscite in base 

alla l e g i s l a z i o n e v i g e n t e e l'altro il m e d e s i m o 

andamento rivisto in c o e r e n z a col q u a d r o m a c r o e c o n o m i c o 

g e n e r a l e e gli indirizzi di p o l i t i c a e c o n o m i c a . 

L a stessa n o r m a i n d i v i d u a nel b i l a n c i o 

p l u r i e n n a l e la sede di veri-fica degli spazi -finanziari 

per la copertura delle n u o v e o maggiori spese (o delle 

minori e n t r a t e ) . 

Mentre nessun p r o b l e m a e s i s t e per la 

c o s t r u z i o n e del b i l a n c i o p l u r i e n n a l e a legislazione 

v i g e n t e (bilancio + legge f i n a n z i a r i a ) , d i f f i c o l t à non 

superabili si pongono per la i m p o s t a z i o n e della versione 

p r o g r a m m a t i c a nei termini previsti dalla vigente 

normati va. 
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Le linee e v o l u t i v e innanzi t r a t t e g g i a t e 

consentono, in r e l a z i o n e alla i n t r o d u z i o n e d e l l a legge 

di programmazione f i n a n z i a r i a , di p r o g e t t a r e una 

proiezione p l u r i e n n a l e , per soli aggregati e c o n o m i c i , 

in termini di competenza e c o r r e d a t a dei saldi 

differenziali. 

Una m o d i f i c a legislativa nei termini sopra 

esposti, c o n s e n t e n d o la r e d a z i o n e della p r e v i s i o n e a 

livello di b i l a n c i o s t a t a l e , p e r m e t t e r e b b e di c o l m a r e 

una lacuna d o c u m e n t a l e di grande significato. 

Metodologia di v e r i f i c a d e l l e c o p e r t u r e finanziarie.. 

A l t r o a s p e t t o importante r i g u a r d o al quale 

occorre una s p e c i f i c a ri c o n s i d e r a z i o n e a t t i e n e al tema 

del corretto a s s o l v i m e n t o - per le leggi comportanti 

oneri - d e l l ' o b b l i g o di c o p e r t u r a s t a b i l i t o 

dall'articolo 8 1 , u l t i m o comma, della C o s t i t u z i o n e e 

della connessa e indefinita m e t o d o l o g i a a p p l i c a t i v a in 

atto r i s u l t a n t e n e l l ' a r t i c o l o 4, o t t a v o c o m m a , della 

legge nr. 468 del 1978. 

Sulla p r o b l e m a t i c a del r i s c o n t r o di copertura 

due sono i profili da e v i d e n z i a r e : 
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- necessitò di espi i ci taz i one in -forma 

p u n t u a l e e corretta della c o n g r u e n z a -finanziaria della 

quanti-ficazione delle n u o v e o maggiori spese, ovvero 

delle minori entrate; 

- sempl i-f i caz i one delle r e g o l e m e t o d o l o g i c h e 

di veri-fica circa la s u s s i s t e n z a e-f-fettiva, su base 

p l u r i e n n a l e , degli occorrenti mezzi di copertura 

•f i nanz i ar i a. 

Circa il p r i m o a s p e t t o , sembra n e c e s s a r i o 

individuare una linea di ra-f-forzamento d e l l e d i r e t t i v e a 

più riprese impartite óalla R a g i o n e r i a G e n e r a l e d e l l o 

Stato (ultima in ordine di tempo la c i r c o l a r e nr. 31 del 

14 m a g g i o 1 9 8 5 ) , per ciò che c o n c e r n e le iniziative 

l e g i s l a t i v e di origine g o v e r n a t i v a . 

Parallelo r i s c o n t r o , p e r a l t r o , dovrebbe 

aversi sul versante p a r l a m e n t a r e , specie per ciò che 

c o n c e r n e la valutazione delle c o n s e g u e n z e -finanziarie 

degli emendamenti a t t r a v e r s o analoga p r e s c r i z i o n e , nei 

termini che saranno ritenuti più a d e g u a t i . 

Opportuna, i n o l t r e , si r i v e l e r e b b e una 
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prescrizione legislativa volta a stabilire l'obbligo che 

in . ciascuna legge a contenuto finanziario, i singoli 

articoli che autorizzino nuovi o maggiori oneri o che 

comportino economie, o, infine, registrino maggiori o 

minori entrate, indichino la relativa valutazione che ne 

è stata fatta in modo da avere una immediata possibilità 

di riscontro della clausola di copertura. L'indicazione 

servirebbe altresì al parlamentare per avere sempre 

presenti le conseguenze del suo voto. 

P e r quanto a t t i e n e , invece, alla regola della 

teriaca di copertura, appare u t i l e o r i e n t a r s i v « » r s o i m a 

f o r m u l a semplificata r i s p e t t o a l l ' a t t u a l e * c h e £ l i a «¿1 

senso della qualità dei mezzi offerti a copertura, 

nonché del relativo riscontro su base pluriennale degli 

oneri che si proiettano nel tempo. 

Una semplificazione immediata si potrebbe 

conseguire attraverso la prescrizione che le coperture 

possono essere garantite soltanto attraverso l'utilizzo 

degli accantonamenti dei fondi speciali o da nuove e 

maggiori entrate conseguenti a provvedimenti fiscali. 
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Risposte del Ministro del tesoro, Giovanni Goria, ai 
quesiti formulati dalla Commissione nel corso della 

seduta di mercoledì 19 marzo 1986 
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1) Nel d o c u m e n t o della Ragioneria Generale 

dello Stato "si p r o s p e t t a in termini impegnativi 

l'opportunità di rivedere la d i s t i n z i o n e tra legge 

finanziaria e b i l a n c i o " . Se l'Amministrazione del Tesoro 

insiste sulla proposta a v a n z a t a si d e s i d e r a n o conoscere le 

risposte a tre o b i e z i o n i : 

a) Con la e l i m i n a z i o n e dello strumento della 

legge finanziaria si p o t r e b b e p e r d e r e u n ' a r t i c o l a z i o n e che 

consente di isolare e s o t t o l i n e a r e il momento della 

decisione d i s c r e z i o n a l e da a s s u m e r e sulla manovra; 

b) La s o p p r e s s i o n e dello strumento della 

legge f i n a n z i a r i a c o s t r i n g e r e b b e di fatto a ricollocare 

molti dei suoi contenuti in altri strumenti che, per una 

parte c o n s i s t e n t e , d o v r e b b e r o c o n f l u i r e nella legge di 

bi1anci o; 

c) Non è p a c i f i c o in dottrina l'assunto 

secondo cui è c o s t i t u z i o n a l m e n t e legittimo rinviare 

decisioni sostanziali sulla q u a n t i f i c a z i o n e degli 

stanziamenti disposti da leggi autorizzati ve di spesa alla 

legge di bilancio. 
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segue: B a s s a m n i 

1) E ' o p p o r t u n o r i c o r d a r e che a conclusione 

dei lavori parlamentari di a p p r o v a z i o n e dei documenti di 

bilancio 1936, l'invito r i v o l t o anche al G o v e r n o dai 

Presidenti delle Assemblee legislative per una comune 

ri-flessione e c o n s e g u e n t e iniziativa di modifica del 

processo di D i l a n c i o , si incentrava, in p a r t i c o l a r e , nello 

strumento della legge f i n a n z i a r i a che nella metodologia 

istituzionale delia finanza pubblica ha presentato sin 

dall'avvio cella riforma del 1973 gli aspetti pid 

controversi. 

P e r t a n t o , nei tratteggiare le possibili 

linee G Ì r e v i s i o n e della legge nr. 463, il documento della 

Ragioneria G e n e r a l e delio Stato non poteva, per 

completezza, ignorare le due possibili alternative circa 

ia "sorte" di questo strumento. 

Ciò, t u t t a v i a , non ha volute rappresentare 

una opzione a favore delia soppressione delia legge 

finanziaria anche se, come lo stesso documento ha messo in 

evidenza, appare n e c e s s a r i o cne ove essa permanga fra gli 

strumenti che .concretizzano la decisione di bilancio, ne 

sia esattamente d e l i m i t a t o ii;contenuto. 

Eventuali carenze nella puntuale 
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d e l i m i t a z i o n e deli 'amoito c o n t e n u t i s t i c o lasciano infatti 

i. : i travvedere la possibilità che cardando o addirittura 

mancando ie leggi di settore si possa essere indotti a 

impiegare n u o v a m e n t e la legge f i n a n z i a r i a come veicolo 

legislativo a sbocco o b b l i g a t o per tutta la congerie di 

i iter venti normativi che, per contro, si desidera 

espungere. 

Circa ie obiezioni tratteggiate daiì'Gn.ie 

Eassanini non vi è duobio che l'ipotesi dei la 

c o n s e r v a z i o n e della legge f i n a n z i a r i a presenti caratteri 

ci maggi ore razionalità e c h i a r e z z a nella distribuzione 

de.i.ie d e c i s i o n i , rispetto ai i ' accen cr amen t o delle stesse 

nei 1 a ioia legge ai b x l a n c i o . 
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2) "Nel d o c u m e n t o R . G . S . si prende una 

posizione netta, non nuova e coerente con il passato, 

contro il bilancio p l u r i e n n a l e p r o g r a m m a t i c o " . Per contro, 

"probabilmente, un d o c u m e n t o di p r o g r a m m a z i o n e pluriennale 

potrebbe essere lo s t r u m e n t o che dà la d e f i n i z i o n e dei 

vincoli generali della legge -Finanziaria e che consente, a 

questo punto, di r i t r o v a r e la copertura finanziaria nella 

legge finanziaria". In questo senso, sono in grado il 

Ministro ed il suoi collaboratori di compiere qualche 

passo avanti? 

.# * * 

2; i_a necessita ed opportunità di un D Ì lancio 

p i «..«.•*' i er. n ai e programmatico non viene messa in discussione 

dai documento R . G . S . . n r m s proprio al fine di avvalorarne 

L j. i TI p o s t a z ì o n e H si è pref i guraco e s p l i c i t a m e n t e cne anche 

1 a "legge ci p r og r a m « n âzion e finanziaria" contempli una 

griglia di coi et ci vi annuali e pluriennali in ._«.n orizzonte 

triennale, da aggiornare a n n u a l m e n t e per se or-ri mento alla 

1 LI ce dell a e f f etcì v a e v o 1 u zione d e 1 1 * e c o n o m i a e . dei 

parametri più significativi della finanza pubblica <cf r. 
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nota pag- 25 del d o c u m e n t o R . G . S ) . 

Ciò cr;e invece si è voluto - ribadire è la 

impraticabilità tecnica della c o s t r u z i o n e di una 

p r e v i s i o n e p l u r i e n n a l e programmatica nei termini 

prescritti d a l l ' a r t i c o l o 4 della legge nr. 463, nonché la 

inopportunità cne a tale b i l a n c i o sia c o n f e r i t o il crisma 

delia g i u r i d i c i t à in guisa che i suoi saldi possano 

'costituire* p a r a m e t r o di r i s c o n t r o della copertura 

finanziaria di nuove o maggiori spese di conto capitale. 

Come più volte o s s e r v a t o , IT r i f e r i m e n t o 

delle c o p e r t u r e ai saldo netto da finanziare del bilancio 

pluriennale p r o g r a m m a t i c o appare dei tutto irrazionale 

ove si ponga mente alla c i r c o s t a n z a che li risultato 

ci v: ferenz i ai e in q u e s t i o n e esprime la sintesi contabile di 

contrapposti voiumi di entrate e spese f i n a l i , solo in 

parte frutto di previsioni a t t e n d i b i l m e n t e certe, perchè 

suffragate da ai spasizioni n o r m a t i v a m e n t e già assunte. 

Altra parte, pia o meno g r a n d e , riflette invece le 

risultanze ai azioni intraprese e non concluse, di altre 

ancora da a v v i a r e , di a s p e t t a t i v e che possono anche 

rivelarsi s u p e r a t e o. eluse da altri eventi. E ciò a 
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p r e s c i n d e r e da quelle c o n t i n g e n z e di c a r a t t e r e 

strettamente politico (crisi di governo, scioglimento 

anticipato celie Assemblee legislative, d i f f i c o l t à di 

coagulare c o n s e n s o su taluni p r o v v e d i m e n t i , ecc.) che 

possono rendere impossibile il verificarsi delle azioni e 

celie condizioni che p otevano avere indotto a correggere 

ed orientare in un d e t e r m i n a t o senso le g r a n G e z z e esposte 

nei bilancio p l u r i e n n a l e programmatico. Le vicende di 

questi anni sono ricche di esempi ael genere e giusta per 

citarne qualcuna si può qui ricordare la manovra di 

accorpamento IVA più volte programmata e solo di r e c e n t e 

realizzata, l'introduzione di una misura di condono 

urbanistico, improbabili riduzioni di spese nei settore 
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3) A c c e n t r a r e nella s e s s i o n e di luglio anche 

la d e c i s i o n e p a r l a m e n t a r e della "legge di programmazione 

-Finanziaria" può rivelarsi impraticabile "avendo -Finora 

la resistenza o l'impossibilità della Ragioneria Generale 

dello Stato e della Corte dei Conti ad anticipare la 

p r e s e n t a z i o n e del c o n s u n t i v o almeno di un m e s e . . . " , 

3 ) L ' i m p o s s i b ì 1 ì c a di anticipare l'epoca di 

p r e s e n t a z i o n e cel r e n d i c o n t o g e n e r a l e delio Stato rispetto 

all'attuale termine del 3 0 giugno non è frutto di 

.esistenze da parte celia R a g i o n e r i a Generale delio Stato 

e ne , invero* appar i reobero i ncompr ensi b i i i , ma piuttosto 

calia obi etti va impossibilità ai accorci -are ulteriormente 

g 1i a a e m p i m e n 1 1 connessi ai complesso iter amministracivo— 

contabile di c m u s u r a dei conti di gestione. La formazione 

delie r i s u l t a n z e di c o n s u n t i v o impegna infatti l'intera 

Amministrazione delio Stato sia nelle strutture centrali 

che nelle articoiazionì p e r i f e r i c h e con una intensa 

attività di r i s c o n t r o che p r o c e d e per fasi successive, 

investendo ia competenza di migliaia di agenti contabili, 
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di -Funzionari delegati e di uffici. 

In allegato alle presenti note è -fornito un 

dettaglio dei termini di svolgimento dei singoli 

adempi menii r i chi àsti d"aITa""1iormati"va''"'cbntabi 1 e e dal 1 e 

istruzioni ministeriali per la formazione del rendiconto 

(Allegato nr. i ) ; la semplice e l e n c a z i o n e di dette 

operazioni rende di piena evidenza l'impraticabilità 

operativa di un a c c o r c i a m e n t o dei termini di approntamento 

dei conto consuntivo. 

Sempre in tema di r e n d i c o n t o , l'occasione di 

questa e s p o s i z i o n e offre la opportunità di rendere noti i 

risultati di uno studio elaborato da un gruppo di lavoro 

istituito nell'ambito della Ragioneria generale dello 

Stato, ai fine di proporre talune m o d i f i c h e strutturali e 

sempiificazioni procedurali neiìa impostazione del conto 

patrimoniale dello Stato. 

infatti, a fronte delle varie trasformazioni 

cui è stata a s s o g g e t t a t a negli ultimi tempi la gestione 

contabile statuale e nei particolare intento di apportare 

m o d i f i c h e sostanziali al conto generale del patrimonio 

dello Stato, è stata avvertita la necessità di proporre 
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alcune modi-fiche l e g i s l a t i v e (in aggiunta alle innovazioni 

di ordine s t r e t t a m e n t e a m m i n i s t r a t i v o r e a l i z z a t e e 

realizzabili) al fine di r e n d e r e più s i g n i f i c a t i v o nei 

contenuto e m a g g i o r m e n t e tempestivo nella c o m p i l a z i o n e e 

p r e s e n t a z i o n e il conto s t e s s o , quale seconda parte del 

rendiconto g e n e r a l e d e l l ' A m m i n i s t r a z i o n e statale. E ciò 

anche per a d e r i r e a d i v e r s e osservazioni della Corte dei 

conti in sede di g i u d i z i o di p a r i f i c a z i o n e del documento. 

La p r o p o s t a che qui si espone, in vista della 

revisione della legge n.463 del 1978, è volta ad integrare 

l'ordinamento c o n t a b i l e delio Stato, con p a r t i c o l a r e 

riferimento a l l ' a r t i c o l o 22 della richiamata legge, n. 

463, ed è costituita di due articoli aggiuntivi, il primo 

cei quali c o n c e r n e m o d i f i c h e ai procedimenti di 

acquisizione dei dati. m e n t r e ì^altro incide sulla 

struttura d e l l ' i n d i c a t o conto p a t r i m o n i a l e (Allegato nr. 

S p e c i f i c a t a m e n t e , con il primo comma 

dell'articolo 22 bis si p r o p o n e di r i s o l v e r e l'annoso 

probi ema della m a n c a n z a di p u n t u a l i t à nella stesura 

d e l l ' e l a b o r a t o , la quale è da r i t e n e r e imputabile, in 
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larga misura, a l l ' a t t u a l e modalità di e s e c u z i o n e di 

adempimenti di natura s t r e t t a m e n t e formale da parte delle 

Sezioni di tesoreria p r o v i n c i a l e dello Stato, primo anello 

di una catena che fa r i c a d e r e i n e v i t a b i l m e n t e il ritardo 

iniziale su tutte le fasi s u c c e s s i v e sino alla 

p r e s e n t a z i o n e - c o s t a n t e m e n t e fuori termine - del J'conto 

del dare e d e l l ' a v e r e " di t e s o r e r i a , una delle essenziali 

componenti cne la D i r e z i o n e g e n e r a l e del Tesoro deve 

annualmente t r a s m e t t e r e alla R a g i o n e r i a generale delio 

Stato, incaricata della formazione del rendiconto 

generai e. 

Mei secondo comma deA"i • articolo 22 bis viene 

contemplata la modifica celi 'articolo 3 del D.P.R. 3 0 

novembre Ì T ? ? , n. 7 1 3 , il quale ha consentito di ottenere 

sensibili snellimenti procedurali ed operativi sia a 

livello centrale che p e r i f e r i c o , con conseguenti riflessi 

positivi n e l l ' e l a b o r a z i o n e del conto p a t r i m o n i a l e , meno 

che per alcuni uffici nei quali la confluenza 

d e l l ' i n c a r i c o di c o n s e g n a t a r i o con quello di capo 

dell'ufficio crea notevoli difficoltà qualora, 

istituzionalmente, l'attività di c a r a t t e r e squisitamente 
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giuridico o tecnico p r e v a l g a di gran lunga su quella 

cipicamente ammi nistr at i va. 

Inoltre, il terzo comma del proposto articolo 

22 bis è inteso a r i p o r t a r e a valori più aderenti alla ~ 

realtà le poste p a s s i v e del conto de quo corrispondenti ai 

residui passivi dichiarati perenti agli ef tetti 

a m m i n i s t r a t i v i , provenienti dalie s c r i t t u r e -finanziarie ed 

eliminabili soltanto per r i c h i e s t a di p a g a m e n t o da parte 

dei creditori o per p r e s c r i z i o n e del sotteso diritto. 

C o n s i d e r a t o che l'accertamento d e l l ' a v v e n u t a 

p r e s c r i z i o n e , d i s c i p l i n a t a da diverse norme del Codice 

civile, si p r e s e n t a o ì t r e m o d o . incerta ed onerosa — 

segna c amen te per le p r a t i c h e che si svolgono in u-f-fici 

decentrati r i s p e t t o a quelli che g e s t i s c o n o i resi cui 

perenti e che quindi si tende a c o n s e r v a r e a tempo 

indefinito - è stata c o n f i g u r a t a , m e d i a n t e l'anzidetto 

comma, una ;'perenzione amministrativa' 1 sotto il profilo 

p a t r i m o n i a l e di cinque a n n i , periodo ponderatamente 

prescelto a seguito di indagini dalie quali è emerso come 

in tale lasso di tempo g i u n g a n o a compimento quasi tutte 

le trattazioni a cui è s o t t o s t a n t e un valido credito. 
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Peraltro, non si p r o c e d e ad alcuna modi-fica delle 

disposizioni del C o d i c e c i v i l e , specialmente 

d e l l ' i s t i t u t o delia p r e s c r i z i o n e e quindi non viene 

causato n o c u m e n t o di sorta al creditore 

d e l i ' A m m i n i s t r a z i o n e . 

L'arti colo 22 ter è -formato parimenti di tre 

capoversi e, come sopra a c c e n n a t o , involge gli elementi 

compositivi del conto g e n e r a l e del p a t r i m o n i o , in quanto 

prende in c o n s i d e r a z i o n e talune c a t e g o r i e di beni che, 

seppure notevoli per ii loro valore e c o n o m i c o e per i 

riflessi sulla c o n t a b i l i t à f i n a n z i a r i a , sfuggono ad una 

rilevazione con caci 1 e per mancanza o lacunosità di leggi 

in materia-

in primo luogo sono stati esaminati gii 

aspetti giuridici e contabili dei beni previsti 

dall'articolo 322 dei v i g e n t e Codice civile che elenca i 

beni del demanio pubblic o i quali, per la loro condizione 

di inalienabilità e i m p r e s c r i t t i b i l i t à , sono risultati 

esclusi s m o r a , per il diritto positivo, da ogni 

valutazione in termini e c o n o m i c i , eccetto il ristretto 

gruppo dei beni "considerati immobili agli effetti della 
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compilazione degli i n v e n t à r i " indicati d a l l ' a r t i c o l o 7 del 

Regolamento di c o n t a b i l i t à g e n e r a l e dello Stato. In 

relazione a l l ' a t t u a l e c o n s i s t e n z a del demanio p u b b l i c o , si 

propone di c o n t i n u a r e ad e s e n t a r e da ogni v a l u t a z i o n e 

numeraria 1 beni elencati nel primo comma d e l l ' a r t i c o l o 

322 c e , costituenti il 'demanio n e c e s s a r i o " e cioè il 

demanio c o s i d d e t t o n a t u r a l e e quello m i l i t a r e , tenuta 

anche presente l ' u t i l i z z a z i o n e d i r e t t a da parte di tutti i 

cittadini o la s p e c i f i c a f u n z i o n e di tutela della 

si c ur ez z a n a z i o n a l e . 

invece, ì beni individuati dai secondo comma 

celio stesso articolo 3 2 2 , che c o r r i s p o n d o n o ai cosidGetto 

''demanio a c c i d e n t a l e " , ver reo ber o inseriti in contaci 1 i t a 

nei contesto aei conto Gei p a t r i m o n i o , stante che il loro 

par ticchi are regime n o r m a t i v o appare c o n c i l i a b i l e con una 

valutazione in termini e c o n o m i c i , inserimento che però 

nulla togiierrebbe a questa p e c u l i a r e natura giuridica ed 

alle c o n n e s s e g a r a n z i e di tutela per i beni per cui sano 

previste. 

A tale scopo è stato formulato il primo comma 

d e l l ' a r t i c o l o 22 ter, mentre r e l a t i v a m e n t e agii analoghi 
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beni la cui g e s t i o n e è affidata alle Amministrazioni e 

alle Aziende autonome dello Stato, a causa dei rapporti 

intersoggettivi od i nter organi ci con io Sta.to medesimo, si 

è delineato l'apposito s e c o n d o comma; in merito è da 

precisare che 1 dati acquisiti andranno a formare 

prospetti ex tracontadi 1i e descrittivi - a "lacere" del 

conto - scaturenti da elencazioni articolate per c a t e g o r i e 

computi metrici e di c o s t o tali da consentire un p r o f i c u o 

rapporto con la correlata parte passiva del bilancio dello 

Stato, p r i n c i p a l e se non e s c l u s i v o finanziatore delle 

strutture di che trattasi„ 

An a1og amen t e, c on il terzo c omma, si è 

proceduto per le Istituzioni e c o i e s i a s t i c n e dotate di 

propria autonomia giuridica e c o n t a b i l e , in c o n s i d e r a z i o n e 

che esse sono q u a l i f i c a t e "di Stato" e che acquisiscono il 

loro p a t r i m o n i o con fondi erogati d a l l ' A m m i n i s t r a z i o n e 

statale, i quali c o s t i t u i s c o n o in sostanza la parte attiva 

del loro bilancio- Non è sembrato, infatti, nè giusta nè 

conveniente l'ipotesi di t r a s c u r a r e dei tutto tali beni e 

quella opposta di iscriverli nel contesto dei conto dello 

Stato e si è p r e f e r i t a quindi la soluzione intermedia 
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c o n s i s t e n t e nei 1 "al i acare i beni m e d e s i m i , c u m u l a t i v a m e n t e 

per tipi ai isti cute, ma per c a t e g o r i e omogenee, mediante 

rilevazioni di natura s t a t i s t i c o - i n f o r m a t i v a ed 

extracontabiì e. 
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4) Appare a p p r e z z a b i l e l'idea che si rinviene 

nel documento R . G . S . , circa l'individuazione di un 

meccanismo di tutela che garantisca la inutilizzabilità 

dei fondi globali - s e c o n d o p r e c i s e indicazioni di 

priorità - sino al p e r f e z i o n a m e n t o degli altri 

provvedimenti che c o m p l e s s i v a m e n t e d e f i n i s c o n o la manovra 

di finanza pubblica d e l l ' a n n o . Appare tuttavia dubbio che 

questi provvedimenti p o s s a n o c o n s e g u i r e l'approvazione 

nel corso della stessa s e s s i o n e parlamentare di 

bi1anci o. 

# * * 

4 ) Il duobio espresso appare fondato. 

Allorquando ì disegni di legge attuativi della manovra 

correttiva di finanza pubblica - complementare a quella 

espressa nel progetto di bilancio e correlativo disegno di 

legge finanziaria - fossero numerosi o politicamente 

c o n t r o v e r s i , può ben verificarsi che per contingenze 

temporali il P a r l a m e n t o non addivenga all'approvazione 

dell'intero pacchetto di provvedimenti entro il termine 

del 3 1 dicembre- Ciò, tuttavia, r a p p r e s e n t e r e b b e un 
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fattore negativo l i m i t a t a m e n t e per quei provvedimenti che 

n e c e s s a r i a m e n t e devono avere vigenza con decorrenza 1 

gennaio. 

Ferma r e s t a n d o in ogni caso la salvaguardia 

dell'entità del d i s a v a n z o per effetto del m e c c a n i s m o di 

contestuale s t e r i l i z z a z i o n e di quote dei tondi globali, si 

dovrebbe r i c o r r e r e , infatti, o alla d e c r e t a z i o n e d'urgenza 

o d e c i d e r e per io s l i t t a m e n t o ai l'anno successivo 

dell'entrata in vigore delie m i s u r e proposte. 

Un -accorgimento., peraltro già ipotizzato, 

sarebbe quello di avviare la manovra correttiva per l'anno 

successivo con anticipo rispetto alia sessione di 

D I lancio, p r i v i l e g i a n d o altresì nei calendario 

p a r l a m e n t a r e i provvedimenti correttivi che devono avere 

decorrenza cai 1 gennaio d e l l ' a n n o successivo. 
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5) L ' i n d i c a z i o n e contenuta nel documento 

R . G . S . circa la p o s s i b i l i t à di ammettere la copertura solo 

sui fondi speciali o sulle n u o v e o maggiori entrate sembra 

suggestiva, ma sarebbe p r e f e r i b i l e c o n t i n u a r e a lasciare 

aperta la tipologia di c o p e r t u r a m e d i a n t e riduzioni reali 

di spesa p r e v i s t e dalla l e g i s l a z i o n e vigente purché si 

riesca a p r e v e d e r e nei regolamenti parlamentari 

"...meccanismi sicuri di q u a n t i f i c a z i o n e degli oneri e di 

verifica delle c o p e r t u r e . . . " . 

$ $ M 

'5) Si c o n v i e n e con la opportunità di 

mantenere la tipologia di c o p e r t u r e finanziarie medi ante 

riduzioni di spese già' iscritte in bilancio. Sembra 

tuttavia cne accanto «il a introduzione di precise regole 

ci qua n Lificazio ne degli oneri che si intendono coprire, 

regole altrettanto rigorose, siano individuate circa la 

r ì duz i ore per l'anno e per gii esercizi successivi delia 

spesa che offre copertura-
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1) Domanda in p r i m o luogo se "...è possibile 

ipotizzare una d e f i n i z i o n e della legge finanziaria", 

d e l i m i t a n d o n e l'ambito "non tanto in p o s i t i v o , dicendo 

cioè quello che la legge f i n a n z i a r i a deve essere, quanto, 

in n e g a t i v o , s p i e g a n d o ciò che la legge finanziaria non 

deve essere -.-". 

1) Le c r i t i c h e all'istituto della legge 

finanziaria vertono s o p r a t t u t t o sui modo con cui se ne è 

cata concreta applicazione.. 

Le /icence parlamentari G Ì esame ed 

approvazione di questo strumento n a n n e più volte 

evi. oenziato che la sua funzione non sempre è stata quella 

di c o r re g g ere and a menti ì n de sìd er a ti di e n t r a t a e di 

spesa, ina piuttosto quello di introdurre normative di 

grande rilevanza sociale e p o l i t i c a , spesso profondamente 

modificative ai assetti legislativi p r e e s i s t e n t i , ovvero 

di r e g o l a m e n t a r e settori in cui ia legislazione era 

carente in tutto o in parte, 

Se d a un iato, l'ampliamento dei cont enut o 
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delia legge f i n a n z i a r i a . h a c o n s e n t i t o di avere una sede 

decisionale unica ed una più agevole p e r c e z i o n e delia 

manovra di finanza pubblica e della sua incidenza, per 

altro verso proprio la r i l e v a n z a delle n o r m a t i v e proposte 

ne ha reso o g g e t t i v a m e n t e d i f f i c i l e l'approvazione in 

-empi brevi. A ciò cevesi a g g i u n g e r e che la stessa 

eterogeneità di contenuti normativi ha o f f e r t o l'occasione 

per emendamenti di natura m i c r o s e t t o r i a l e che nulla 

av ev ario a che f are con 1 a manovra. 

Jiuaiora non si addivenga ad una precisa 

delimitazione n o r m a t i v a dei 1 'ambito c o n t e n u t i s t i c o della 

legge finanziaria - speci ai mente fatta propria dal 

ParShsttifienta nei suoi regolamenti - esisterà sempre la 

possj. oi 1 i tà che sia li Governo che li Parlamento siano 

indotti ad un uso improprio delio strumento. 
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2) Desidera s a p e r e dal Ministro del tesoro se 

ritiene p e r c o r r i b i l e una ri-forma legislativa che contempli 

la p r e d i s p o s i z i o n e di un d o c u m e n t o di programmazione 

finanziaria che articoli nel medio periodo le scelte di 

b i l a n c i o , u t i l i z z a n d o le m o d a l i t à c o s t r u t t i v e del bilancio 

p l u r i e n n n a l e p r o g r a m m a t i c o e che c o n t e s t u a l m e n t e evidenzi 

il raccordo con le leggi di a t t u a z i o n e della politica di 

bilancio, vale a dire di quei provvedimenti che implicano 

modificazioni nella l e g i s l a z i o n e s o s t a n z i a l e , non solo in 

termini f i n a n z i a r i , ma a n c h e di o r g a n i z z a z i o n e e 

r a z i o n a l i z z a z i o n e delle p r o c e d u r e amministrative. 

% t * 

2) La proposta formui ata dai Tesoro muove dai 

presupposto della impostazione G Ì un disegno di legge di 

progr ammaz ione fin an z i ar i a , c or. orizzonte pi ur ì en naie, che 

d o v r e • b e r a p p r esentare il s o s t e g n o s t r a t a g i c o de .1 1 a 

complessiva d seìsion e dì finanza p u.ob1ìc a d a ar t i c c iar e 

successi vamente col bì 1 anciò G Ì prevì sì one , con i a legge 

finanziaria e con eventuaii leggi di settore -

L'ampiezza ed ìi grado delle specificazioni 
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organizzabi1i nella legge di p r o g r a m m a z i o n e -finanziaria in 

ordine alla d e s i d e r a b i l e e v o l u z i o n e dei vari comparti di 

entrata o di spesa, mentre rendono possibile 

l'individuazione, in termini f i n a n z i a r i , delle eventuali 

correzioni da apportare ai singoli settori, possono 

tuttavia non c o n s e n t i r e , almeno in prima istanza, 

specificazioni ulceri ori sulle n o r m a t i v e di tipo 

organizzativo o di r a z i o n a l i z z a z i o n e amministrativa che 

dovessero essere p r o p o s t e . 11 G o v e r n o , p e r a l t r o , dovrà 

fare il massimo sforzo perchè i provvedimenti di 

adeguamento normativo r i s u l t i n o il più p o s s i b i l e 

tempora!mente ravvicinati rispetto ali'epoca della 

dee.:, sione sugli colettivi ai fine di sai care ia 

conoscenza dei quantum deiie correzioni con l'aspetto 

qualitativo ed ì profili istituzionali. 
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1) R i t i e n e giusta l'esigenza di definire i 

contenuti della legge f i n a n z i a r i a , purché i limiti che si 

pongono "non siano tali da v a n i f i c a r e il controllo della 

manovra affinchè questa sia s t r i n g e n t e , a n t i c o n g i u n t u r a l e 

di breve periodo. Da questo punto di vista, l'esigenza di 

una a r t i c o l a z i o n e congrua della d i s c u s s i o n e sugli 

obiettivi interessa non solo il P a r l a m e n t o , ma persino il 

Governo...ed è n e c e s s a r i o un voto p a r l a m e n t a r e che 

rafforzi quella d e t e r m i n a z i o n e , almeno nella fase in cui 

l'obiettivo del c o n t r o l l o della finanza pubblica sembra 

essere, almeno in p a r t e , c o n d i v i s o da tutte le forze 

poii ti che". 

i) Le p r o p o s t e formulate dal Tesoro non 

intendono mutare le scelte di fondo compiute con la legge 

n. 468 del 1978, quanto p i u t t o s t o , u t i l i z z a r e le 

esperienze di questi anni per r a z i o n a l i z z a r e , completare 

ed arricchire il processo d e c i s i o n a l e di bilancio di 

quegli elementi che possono consentire l'effettivo 

conseguimento degli obiettivi posti a base della riforma 
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del 1978. 

In una sequenza logica e rispettosa delle 

prerogative istituzionali dei vari interlocutori dei 

processo di formazione delle scelte, la -fase di 

individuazione degli obiettivi è stata prefigurata scissa 

in due distinti momenti: uno preliminare all'interno 

dell'Esecutivo, per la individuazione delle linee di 

politica economica e quindi del quadro di riferimento 

entro cui collocare le proposte per la legge di 

programmazione finanziaria; un altro, successivo, che 

dovrebbe concretizzarsi nel confronto e correlativa 

c o r r e s p o n e a b ì l i z z a z i o n e pari amentare, aff i neh è le 

decisioni assunte divengano un riferimento obbligatorio al 

quale attenersi nella p r e d i s p o s i z i o n e dei documenti di 

bilancio e degli altri provvedimenti legislativi ad essi 

funz i onalmente col 1egati. 

L ' a r g o m e n t a z i o n e di maggior rilievo che 

giustifica la separazione temporale tra legge di 

programmazione finanziaria (individuazione degli 

obiettivi) e concreta traduzione legislativa della manovra 

di entrata e spesa, si incentra nella maggiore chiarezza 
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che da essa consegue a livello del I e scelte sul le 

macrograndez z e finanza pubblica, la CUI adoz i one 

avverrebbe senza l'interferenza ed il condizionamento 

degli interessi m i c r o s e t t o r i a l i . Peraltro è previsto che 

le opzioni macro-finanziarie siano articolate in modo che 

le decisioni r i s u l t i n o il più possibile d e t t a g l i a t e al 

fine di precastitui re le linee-guida per la impostazione 

del progetto di bilancio di p r e v i s i o n e a legislazione 

vigente, del disegno di legge finanziaria e dei 

provvedimenti normativi a latere. Aspetto c a r a t t e r i z z a n t e 

di questa fase sarebbe il r i l i e v o che avrebbero gli 

O D I etti vi circa la e v o l u z i o n e delle varie grandezze di 

•finanza pubblica che tuttavia, implicitamente, darebbero 

non soltanto indicazioni di tipo q u a n t i t a t i v o sulla entità 

della manovra, q u a n t " a n c h e indicazioni di carattere 

qualitativo. Circa ii grado di dettaglio di queste 

eventuali misure vale quanto in proposito detto nella 

risposta ali"On.le C a r r u s . 
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2) C o n d i v i d e n d o l'opinione dell'On.le 

Bassanini chiede di anticipare ad aprile la 

individuazione degli obiettivi di -finanza pubblica per 

l'anno successivo in guisa da g a r a n t i r e "tempi suf f i ci enti 

nel p r e d i s p o r r e quegli strumenti che permettono di 

realizzare gli obiettivi p o s t i " . 

% % ^ 

2) L'anticipo al mese di aprile della 

p r e s e n t a z i o n e della legge di programmazione -finanziaria o 

comunque di un documento di individuazione degli obiettivi 

di -finanza pubblica non appare opportuno per varie 

c o n s i d e r a z i o n i , peraltro già illustrate nel documento dei 

Tesoro proposto a l l ' a t t e n z i o n e dei Parlamento. Una tale 

anticipazione -farebbe sorgere rilevanti problemi circa 

l'attendibilità delle g r a n d e z z e di riferimento, non 

soltanto per ciò che r i g u a r d a il quadro macroeconomico, 

bensì anche per gli stessi volumi di entrata e di spesa 

iscritti nel bilancio dell'anno in corso che, come è noto, 

si rifanno a valutazioni compiute nel mese di settembre 

dell'esercizio precedente. L'ancoraggio al rendiconto 
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dell'esercizio concluso ed al bilancio assestato dell'anno 

in corso sembra invece la s o l u z i o n e p r e f e r ì b i l e , in 

special modo se si aderisce all'idea di una legge di 

programmazione finanziaria formata da un solo articolo, 

con pochi ma ben individuati obiettivi di finanza pubblica 

sui quali c o a g u l a r e il consenso p a r l a m e n t a r e . 
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3) Altra q u e s t i o n e attiene al livello di 

d i s a g g r e g a z i o n e degli obiettivi ed alla indicazione di 

alcune grandezze. "Si p o t r e b b e dire che l'obiettivo del 

disavanzo deve essere r e a l i z z a b i l e attraverso alcuni 

provvedi menti ... ma tale indicazione di massima può essere 

portata ad un tale livello di s p e c i f i c a z i o n e che diventi 

obiettivo v i n c o l a n t e per tutte le a m m i n i s t r a z i o n i " , 

sembrando inutile indicare g e n e r i c a m e n t e l'entità di una 

manovra correttiva "se non si stabilisce il modo di 

r e a l i z z a z i o n e di tale manovra". 

^ <¥• 

3 ) Appare o p p o r t u n o chiarire che nella legge 

di programmazione -finanziaria ipotizzata nel documento del 

Tesoro, la decisione sul disavanzo - nei termini in cui 

oggi si evidenzia n e l l ' a r t i c o l o 1 della legge -finanziaria 

non può r i s u l t a r e e s p l i c i t a t o per carenza di alcuni 

elementi che sono propri delle previsioni sui fabbisogno 

dei settore pubblico. 

Una volta individuato il tasso di evoluzione 

da applicare ai volumi di entrata e spesa risultanti dai 
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dati di competenza del bilancio di assestamento dell'anno 

in corso, all'entità del d i s a v a n z o cosi risultante 

dovrebbe poi aggiungersi l'onere per interessi. 

Q u e s t ' u l t i m o , tuttavia, non è d e t e r m i n a b i l e se non quando 

saranno compiute ie c o r r e l a t i v e valutazioni di cassa che, 

a loro volta, c o n s o l i d a t e con le previsioni delia gestione 

di tesoreria, p o r t e r a n n o alla stima del fabbisogno annuo. 

I provvedimenti correttivi avranno pertanto 

riferimento a l l ' o b i e t t i v o del disavanzo solo 

implicitamente; in via immediata e diretta la loro 

proposizione non potrà che riferirsi alla necessità di 

ricondurre alla consistenza d e s i d e r a t a i volumi di entrata 

o di spesa che risultino divergenti rispetto ai valori 

individuati nella legge di p r o g r a m m a z i o n e finanziaria. 

Una indicazione di massima circa il quantum e 

le modalità di r e a l i z z a z i o n e della manovra correttiva può 

essere fornita c o n t e s t u a l m e n t e all'esame p a r l a m e n t a r e del 

disegno di legge di p r o g r a m m a z i o n e finanziaria, ma non può 

certo c o s t i t u i r e oggetto di d e t e r m i n a z i o n e legislativa. 
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4) La fase di individuazione degli obiettivi 

"sarebbe più utilmente d e f i n i b i l e con un documento di 

indirizzi che non con un disegno di legge " . Inoltre» 

circa la d e f i n i z i o n e p r e l i m i n a r e dei contenuti normativi 

della legge finanziaria p o t r e b b e soccorrere "l'ipotesi 

prospettata nel disegno di legge nr. 347 per una 

riscrittura dei contenuti tipici della legge finanziaria: 

in sostanza, si tratta di articoli "tabel1izzabi1i", 

niente di più, niente di meno". 

4) Le motivazioni per le quali si è 

manifestata la preferenza per una d e t e r m i n a z i o n e 

legislativa degli obiettivi sono già state illustrate nel 

•nocumento del Tesoro. Sembra infatti che le "regole " 

esterne di crescita dei diversi settori dell'' entrata 

(esempio titoli e categorie) e della spesa (esempio, 

titoli, categorie e funzioni) del bilancio statale, come 

pure quelle che e v e n t u a l m e n t e dovessero individuarsi a 

livello dei bilanci degli enti del settore pubblico, ove 

non rese vincolanti da una d i s p o s i z i o n e legislativa 
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specifica possano poi essere d i s a t t e s e in sede di concreta 

traduzione delie scelte- Ciò vaie in specie per 1 'ampio 

comparto degli enti decentrati di spesa per i quali lo 

strumento dei 1 a mozione o r i s o l u z i o n e finanziaria potrebbe 

facilmente r i s u l t a r e eluso o poco osservato. 

Come già s o t t o l i n e a t o in precedenti risposte, 

circa ì contenuti delia legge -finanziaria si conferma la 

necessità di una analitica d e f i n i z i o n e in positivo degli 

elementi di integrazione normativa che vi possono essere 

collocati, ."tabe!1izzando", in p a r t i c o l a r e , quelli di 

carattere contabile secondo quanto già sperimentato con la 

legge n. 41 dei 19S6. Le indicazioni che in merito ai 

contenuti della legge f i n a n z i a r i a fornisce l'Atto Camera 

ri, 347 (articolo 11) sono per gran parte unanimamente 

accolti, salvo le riserve che possono suscitare, sia sotto 

il profilo della opportunità che dell'agibilità tecnica,la 

previsione contemplata nella lettera f ) , (indicazione 

sull'ambito delle spese correnti delie modifiche, 

rispetto ai p r e c e d e n t e e s e r c i z i o , dei rapporti percentuali 

tra spese o b b l i g a t o r i e e spese d i s c r e z i o n a l i ) , nonché la 

individuazione del livello m a s s i m o di ricorso al mercato 



240 QUINTA COMMISSIONE PERMANENTE 

segue: Macci otta 

in termini di cassa e la d e t e r m i n a z i o n e , in termini di 

cassa, delie quote a-f ferenti le leggi di spesa a carattere 

p 1 u r i e n n a i e -
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5) Circa i tempi del raccordo tra manovra 

di c a r a t t e r e s t r u t t u r a l e e legge -finanziaria "mi domando 

quale motivo impedisca l'utilizzazione della corsia 

p r e f e r e n z i a l e per i provvedimenti che, in sede di 

a p p r o v a z i o n e della legge f i n a n z i a r i a si definiscono 

s t r u t t u r a l m e n t e legati alla m a n o v r a " . Inoltre, si potrebbe 

determinare un r a c c o r d o fra m a n o v r a correttiva e fondo per 

provvedimenti legislativi nel senso di prevedere che le 

nuove iniziative si f i n a n z i n o con le economie di spesa 

(fondo globale n e g a t i v o ) . C o n s e q u e n z i a l e sarebbe poi la 

correlata esigenza "di r e n d e r e r e a l e , a t t r a v e r s o norme 

r e g o l a m e n t a r i " . . . 1 ' a n a l i s i delle coperture f i n a n z i a r i e dei 

provvedimenti di legge comportanti nuovi o maggiori 

o n e r i . " 

5) Il P a r l a m e n t o attraverso la istituzione 

della "sessione di b i l a n c i o " , ha r e g o l a m e n t a t o i tempi e 

le p r o c e d u r e di esame dei documenti finanziari, 

conseguendo il r i s u l t a t o di g r a n d e rilievo di eliminare 

l'annoso problema del ricorso a l l ' e s e r c i z i o provvisorio. 

Pur con l'eccezione del 1986 dovuta a fattori contingenti 
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le procedure sulla sessione sembrano avviate a regime. 

Un analogo impegno p o l i t i c o - p r o c e d u r a l e 

dovrebbe ora essere assunto nel quadro dei "passaggi" che 

devono connotare la r e v i s i o n e del processo di -formazione 

del bilancio al fine di g a r a n t i r e un iter p r i v i l e g i a t a 

anche per le iniziative legislative complementari alla 

manovra b i l a n c i o - l e g g e finanziaria. Indispensabile appare 

altresì il raccordo fra manovra correttiva e l'utilizzo 

dei fondi speciali m e d i a n t e l'istituzione dei meccanismo 

della "clausola di i n d i s p o n i b i l i t à " illustrato nel 

documento della Ragioneria generale dello Stato. Il 

sistema descritto, e v e n t u a l m e n t e perfezionato e migliorato 

nelle linee c o n c e t t u a l i , pur essendo sostanzialmente 

analogo, sul piano dei risultati al cosiddetto 'fondo 

globale negativo" appare come soluzione preferibile. 

Un sintetico c o n f r o n t o fra le due opzioni può 

valere a rendere più chiari i motivi della preferenza. 

Con la ipotesi della "clausola di 

indisponibilità" (o "clausola di salvaguardia") gli 

accantonamenti dei fondi globali sarebbero impostati come 

addendi delle r i s p e t t i v e finalizzazioni per le quali si 
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preordina ia copertura, salvo a precisare con una nota in 

calce gii accantonamenti da s t e r i l i z z a r e , in tutto o in 

parte, sino a che le n o r m a t i v e che comportano quote di 

economie di spesa o di maggiori entrate contemplate nei 

provvedimenti c o r r e t t i v i , "a latere" della legge 

finanziaria, c o n s e g u a n o 1' a p p r o v a z i o n e parlamentare. La 

scessa nota p o t r e b b e disporre una sorta di graduatoria di 

indisponibilità. nell'ambito delle finalizzazioni per le 

quali si prevede la c o n d i z i o n e sospensiva di utilizzo. In 

altri termini, supposto che la manovra correttiva si 

componga di pi Ci iniziative, via via che i vari 

provvedimenti si p e r f e z i o n a n o dovrebbe esattamente 

individuarsi l'accantonamento o la quota di esso per il 

quale viene meno la c o n d i z i o n e sospensiva di 

indisponibilità e che p e r t a n t o può legittimamente ai-frire 

copertura alla correlata iniziativa legislativa. A fronte 

della nuova spesa che può essere finanziata, il bilancio 

dello Stato o i conti degli enti del settore pubblico 

b e n e f i c e r e b b e r o di una pari m a g g i o r e entrata o economia di 

spesa. La disarmonia che nella fase di approvazione del 

complesso b i l a n c i o - l e g g e f i n a n z i a r i a si registrerebbe a 
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livello di saldo netto da finanziare e indebitamento 

(articolo 1 legge finanziaria) rispetto alle risultanze 

contabili del quadro r i a s s u n t i v o di competenza del 

bilancio approvato, troverebbe graduale assorbimento- In 

ogni caso, per la parte di manovra correttiva che 

eventualmente non venisse r e a l i z z a t a , a fine esercizio si 

registrerebbe una economia di pari importo degli 

accantonamenti resi indi s p o n i b i 1 i . 

Con il sistema del fondo globale negativo, 

inteso nel senso esposto dal 1'On. Macciotta, vale a dire 

che a fronte di tutte o di parte delle poste passive 

(f i nà'l ì zzaz i oni che si intendono f i n a n z i a r e ) , di fondo 

globale, si c o n t r a p p o r r e b b e r o uguali poste di segno 

negativo afferenti alla p r e v i s i o n e delie maggiori entrate 

o delle economie contemplate in norme correttive, questa 

disarmonia non vi sarebbe, ma, per contro, si avrebbero 

inconvenienti non f a c i l m e n t e aggirabili. E' appena il caso 

di precisare che nella ipotesi - da c o n s i d e r a r e meramente 

teorica - di accantonamenti per iniziative legislative con 

segno positivo (maggiori spese) p a r e g g i a t e da a l t r e t t a n t e 

nuove entrate o economie di spesa, derivanti da iniziative 
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correttive della legislazione vigente, la dotazione dei 

capiceli 6856 (tondo g l o b a l e di parte corrente) e 9001 

(fondo globale di conto capitale) r i s u l t e r e b b e pari a 

zero. Ma non è certo questo l'inconveniente sui quale ci 

si deve soffermare. 

La impostazione nei termini predetti del 

fondo globale negativo c o m p o r t e r e b b e che per la copertura 

delle singole iniziative, sia pure debitamente individuate 

negli elenchi dei fondi s p e c i a l i , il r i f e r i m e n t o per la 

copertura non potrebbe perciò essere quello tradizionale 

d e l l ' a c c a n t o n a m e n t o dei fondi g l o b a l i , bensì il capitolo o 

i capitoli di bilancio che per effetto della approvazione 

dei provvedimenti correttivi b e n e f i c e r e b b e r o delle nuove o 

maggiori e n t r a t e , ovvero delle economie di spesa. 

La f o r m u l a z i o n e della clausola di copertura 

diverrebbe problematica nel caso, per esempio, che la 

economia di spesa da d e s t i n a r e a coperture scaturisse da 

norme che incidono v a r i a m e n t e , su decine di capitoli di 

spesa di vari stati di p r e v i s i o n e . Non solo, ma all'atto 

del varo della iniziativa da cui si prevede conseguano le 

economie e senza ancora c o n o s c e r n e la sorte (approvazione, 
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approvazione con modifiche, non approvazione) si dovreòoe 

far luogo ad un preciso calcolo di come le stesse si 

distribuiscono in ciascun capitolo del bilancio a 

legislazione vigente e, con procedura elettronica, rendere 

indi spanibi le per l'Amministrazione stanziamenti a quota 

parte degli stanziamenti che registreranno l'economia, al 

fine di p r e c o s t 1 t u i r e 1 mezzi di copertura per le 

iniziativa che poi andranno a finanziare. Ipotesi che non 

presenta soluzioni di sorta sarebbe, poi, quella relativa 

alla circostanza che la m a g g i o r e entrata o la economia di 

spesa coinvolga anche il bilancio di uno o più enti 

decentrati di spesa e che essa non risulti ri assordibi1 e 

in un minor volume di trasferimenti statali. Infine, da 

ricordare tutta la problematica complessa che da tali 

coperture d e r i v e r e b b e per ia gestione del bilancio nella 

ipotesi che il p r o v v e d i m e n t o da finanziare non trovi 

sanziane giuridica entro l'anno. All'epoca di 

presentazione dei nuovo b i l a n c i o , come si determinerà la 

dotazione dei capitoli di bilancio interessati, ad 

esempio, da economie ancora inutilizzate?. 

La complessità dei problemi sopra elencati 
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induce a non p r o s e g u i r e nella elencazione degli ulteriori 

inconvenienti che, si r i b a d i s c e , possono in taluni casi 

essere insormontabili. 

Si conviene invece con l'esigenza di rendere 

concreto un modulo p r o c e d u r a l e che, sia nell'ambito 

governativo che in quello p a r l a m e n t a r e renda, chiari ed 

espliciti ì metodi di v a l u t a z i o n e dell'onere recato dalle 

singole norme di legge. 

L'importanza che il Ministro del tesoro 

annette a queste procedure è testimoniata d a l l ' e s p r e s s o 

richiamo fatto nel documento della Ragioneria generale 

delio Stato alla circolare della stessa Ragi-on-er 1 a (n. 31 

del 14 maggio 1985) per una linea di rafforzamento delle 

direttive a suo tempo impartite in modo da renderne 

cogente la o s s e r v a n z a per tutte le Amministrazioni. 
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6) Non sembra che "si sia lavorato - salvo 

una importante innovazione - per la Tesoreria i cui conti 

(in teoria) dovrebbero essere attivi: infatti, si dovrebbe 

ricorrere alla Tesoreria solo per effettuare pagamenti e 

dopo aver versato dal bilancio alla Tesoreria". 

* * * 

6) Occorre innanzitutto premettere che le 

erogazioni dal bilancio dello Stato a favore degli enti 

titolari di conti di tesoreria sono, come è noto, 

correlate alle esigenze della competenza dei bilanci degli 

enti stessi, che non sempre si riflettono nelle effettive 

necessità di cassa. 

Si verifica pertanto n o r m a l m e n t e che, i.n un 

s§§=!!2£A.±L.L9 llQ^Q^làCÌQ ? ove le erogazioni di 

bilancio siano superiori alle esigenze degli enti, 

aumentano le c o n s i s t e n z e sui c o n t i , mentre ove le 

erogazioni risultino inferiori alle reali necessità 

avviene il contrario; in q u e s t ' u l t i m o caso gli enti stessi 

prelevano dalla tesoreria più di quanto sia stato posto a 
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loro d i s p o s i z i o n e dai bilancio. Naturalmente ciò determina 

una 'variazione negativa" per la tesoreria statale 

nell'ambito di q u e l l ' e s e r c i z i o f i n a n z i a r i o 7 pur nel 

rispetto della regola fondamentale che condiziona i 

prelievi all'esistenza di d i s p o n i b i l i t à nei conti detenuti 

dagli enti presso la tesoreria dello Stato, tondi 

e v i d e n t e m e n t e accumulatisi negli esercizi precedenti. 

P e r t a n t o , come norma generale, non sono 

possibili prelievi allo scoperto; solo per l'INPS e per le 

USL è prevista dalia normativa v i g e n t e , la possibilità di 

anticipazioni di tesoreria. 

Per quanto r i g u a r d a l'INPS, la legge 

finanziaria s t a b i l i s c e ogni anno il tetto massimo delle 

anticipazioni che possono essere concesse dal bilancio e 

dalla tesoreria a l l ' I s t i t u t o stesso. 

Per le USL, l'articolo 35 della legge nr. 119 

dei 1931 p r e v e d e che, su a u t o r i z z a z i o n e della Direzione 

Generale del Tesoro, le sezioni di tesoreria provinciale 

possano c o n c e d e r e anticipazioni mensili (pari a 1/3 della 

rata precedente) nelle more degli accrediti delle 

trìmestralità del Fondo S a n i t a r i o Nazionale. In pratica, 
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alia maggior parte delie USL, su richiesta delie 

medesime, in caso di esaurimento delle di sporti 0 1 1 i tà 

presso il tesoriere, vengono concesse una o due 

anticipazioni nei corso di ogni trimestre. 

Ciò premesso, il saldo netto da finanziare, 

in termini di autorizzazioni di cassa, per il solo 

bilancio dello Stato, è p r e v i s t o , per il 1986, in 150.161 

miliardi. Tale importo, a t t r a v e r s o una metodologia ormai 

acquisita, ed esposta nella relazione trimestrale di cassa 

presentata 1'iI aprile 1986, si traduce in una stima di 

fabbisogno, in termini di cassa, del bilancio dello Stato 

pari a 132.400 miliardi. 

A fronte di tale disavanzo del bilancio si 

prevede un attivo della gestione di tesoreria di 19.200 

miliardi; in d e f i n i t i v a , per il settore statale si prevede 

un disavanzo di 113.200 m i l i a r d i , ai netto di 2.000 

miliardi di regolazioni d e b i t o r i e p r e g r e s s e in contanti. 

A p r e c i s a z i o n e di quanto sopra e ribadendo il 

contenuto del capitolo VI relativo alla gestione di 

tesoreria (1), si forniscono le seguenti indicazioni: 

(1) Relazione t r i m e s t r a l e di cassa presentata al 
Parlamento 1 ? 1 1 aprile 1986. 
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- nel d i s a v a n z o di bilancio (sia in termini 

di autorizzazioni sia in termini di stima) sono comprese 

tutte le erogazioni a favore di enti titolari di conti d i — — 

tesoreria che, come p r e c i s a t o al punto 1, non 

n e c e s s a r i a m e n t e si t r a d u r r a n n o integralmente in prelievi; 

- il p r e v i s t o avanzo per la tesoreria può 

scindersi, f o n d a m e n t a l m e n t e , in due componenti: 

1 - le anticipazioni delia tesoreria all'INPS per 14.463 

mi 1i ardi ; 

2 - un avanzo di 3 3 . 6 6 3 miliardi per il complesso di altre 

operazioni c h e , in parte n o t e v o l e , deriva d a l l ' a u m e n t o 

•elle giacenze sui conti di tesoreria alimentati dai 

flussi dal b i l a n c i o dello Stato. In tale attivo sono 

anche comprese le variazioni sui conti che non r i s e n t o n o 

dei flussi dal b i l a n c i o dello Stato e che c o n c r e t i z z a n o 

un'altra f u n z i o n e della g e s t i o n e di tesoreria, 

descritta nella r e l a z i o n e sulla stima del fabbisogno di 

cassa del settore p ubblico allargato per l'anno 1982 

presentata alla P r e s i d e n z a della Camera il 17 giugno 1982 

e cioè quella di a c q u i s i r e e detenere d i s p o n i b i l i t à 

monetarie di enti del settore pubblico allargato. 
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Q u e s t ' u l t i m a notazione permette di 

evidenziare una importante differenza che, oggi in misura 

maggiore cne in passato, esiste fra la gestione di 

bilancio e quella di tesoreria, in termini qualitativi e 

quanti tati vi. 

La g e s t i o n e di tesoreria - soprattutto dopo 

la normativa in materia di tesoreria unica - spazia 

nell'area del settore pubblico allargato e registra i 

flussi dei fondi degli enti compresi in tale comparto in 

modo d i n a m i c o come conseguenza della perfetta 

c o r r e l a z i o n e tra i prelievi (che c o s t i t u i s c o n o , in questo 

caso, la spesa per il settore statale) e le esigenze degli 

enti medesimi. 

Per opportuna conoscenza si allega cojiia 

della precessa al capitolo sulla gestione di tesoreria 

contenuta nella citata r e l a z i o n e di cassa presentata alla 

Presidenza della Camera il 17 giugno 1932 (Cfr. Allegato 
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1) S o t t o p o n e a l l ' a t t e n z i o n e una proposta che 

prevede la istituzione di una "sessione di programma", da 

"attuarsi nel periodo tra maggio e g i u g n o " , al -fine di 

raccordarsi con gli elementi -finanziari che emergono dal 

provvedimento legislativo di a s s e s t a m e n t o del bilancio. La 

"sessione di p r o g r a m m a " p o t r e b b e r a p p r e s e n t a r e "il momento 

attraverso il quale G o v e r n o e m a g g i o r a n z a fanno la loro 

proposta, individuano gli obiettivi in maniera c o n c e r t a t a , 

ampia, organica e complessiva. In sostanza, una sessione 

di programma che si occupi della generale politica 

economica, che riassuma gli obiettivi di politica 

economica del Governo e che c o n t e n g a insieme, anche e 

soprattutto, le p r o p o s t e di modifica di c a r a t t e r e 

s t r u t t u r a l e . . . . Il fatto n o r m a t i v o , poi» dovrebbe 

accompagnare o s e g u i r e immediatamente la s e s s i o n e di 

programma". 

1) La piò gran parte delle proposte che 

l'On.le V a l e n s i s e ha formulato si muove s o s t a n z i a l m e n t e 

nella medesima traccia segnata nel documento della 

Ragioneria generale dello Stato. Le risposte fornite ad 
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altre domande, integrando e meglio specificando quel 

quadro, d e f i n i s c o n o 1 punti di sostanziale consenso e 

quelli di disaccordo. 
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1) Chiede di c o n o s c e r e una valutazione in 

ordine al problema della sottostima delle entrate e, sul 

versante delle spese, alla c a r a t t e r i s t i c a della sovrastima 

programmatica che si r i n v i e n e per alcune voci di spesa. 

Nell'ambito di queste ultime la legge nr. 675 del 1977, 

r a p p r e s e n t e r e b b e un esempio classico. 

1) Il giudizio sulla conformi tè o meno delle 

previsioni di gettito delle entrate merita alcune 

considerazìoni pre!i mi nari. 

Con specifico r i f e r i m e n t o alle entrate 

crìoutarìe, va sottolineato che è prgprio di ogni 

previsione trovare validità con ri-feri mento alle ipotesi 

di evoluzione del quadro m a c r o e c o n o m i c o assunte all'atto 

in cui le previsioni sono formulate. 

In questa ottica si ritiene che la base di 

riferimento per la formazione delle previsioni di risorse 

disponibili per la copertura dei fabbisogno di bilancio 

non possa che essere quella programmatica esplicitata dal 

Governo in sede di impostazione dei fondamentali documenti 
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fi nanziari-

L.a necessità di tale ri-Feri mento deriva dai la 

circostanza che una diversa p r o s p e t t a z i o n e deli -"evoluzione-

congiunturale si ri-fi ette c o n t e m p o r a n e a m e n t e , anche se in 

misura diversificata, sul livello delie entrate e delle 

spese almeno in parte compensando i riflessi positivi o 

negativi di diverse r i s u l t a n z e nei due comparti. 

Negli ultimi anni si è in effetti verificato 

un gettito tributario spesso superiore alle previsioni 

ufficialmente formalizzate in bilancio: alcune volte 

tuttavia, tale più favorevole crescita è stata 

determinata da una lievitazione degli imponibili in 

termini monetari superiore a quella logicamente prevista 

sulla base dei livelli programmati di inflazione. Non 

bisogna d i m e n t i c a r e che l'inflazione superiore a quella 

programmata ha per contro d e t e r m i n a t a la crescita oltre il 

preventivata di alcuni oneri di spesa, primo fra tutti 

quella relativa agli interessi. 

Premesso quanto sopra, nelle contingenti 

situazioni attuali - a p r e s c i n d e r e da quanto nella sua 

specifica competenza spetta valutare al Ministero delle 

finanze - di fronte a pressoché generali giudizi di 
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sottostima delie previsioni di entrate tributarie occorre 

considerare come li pia favorevole profilo che sembra 

delinearsi r i g u a r d o , s o p r a t t u t t o , alla riduzione del tasso 

ci inflazione, genera c o n s e g u e n z e negative nella 

ristretta ottica del gettito tributario specie per quanto 

riguarda 1 ' IVA sulle importazioni i cui fatturati 

risultano contenuti dalia contemporanea discesa dei prezzi 

all'ingrosso e dalla caduta, rispetto al 1985, delle 

quotazioni del dollaro. 

In queste c i r c o s t a n z e una "giusta" prudenza 

nelle valutazioni di possibili migliori risultanze di 

gettito nel comparto delle imposte dirette, soprattutto 

sulla scorta di migliori r i s u l t a n z e di gettito acquisite 

nel 1935, appare nessaria in relazione a possibili 

andamenti negativi del gettito dell'imposta sul valore 

aggi unto. 

Quanto alle e n t r a t e non tributarie va 

sottolineato che l'asserita sottostima delle previsioni 

iniziali in r a p p o r t o ai livelli g e n e r a l m e n t e conseguiti a 

consuntivo è il più delle volte solo a p p a r e n t e , in quanto 

derivante dalla c i r c o s t a n z a che tra le entrate 



258 QUINTA COMMISSIONE PERMANENTE 

segue: Castagno1 a 

extratributarie sono compresi numerosi proventi da 

ri assegnare, per specifica d i s p o s i z i o n e , a correlati 

capitoli di spesa-

Dovendo la r i a s s e g n a z i o n e naturalmente 

rapportarsi agli effettivi introiti c o n s e g u i t i , 1 vari 

capitoli di entrata e spesa non possono che essere 

previsti, in sede di previsioni iniziali, solo "per 

memoria", salvo a trovare puntuale dotazione all'atto 

dell'adozione dei decreti ministeriali di r i a s s e g n a z i o n e 

dei fondi introitati in bilancio. 

R e l a t i v a m e n t e a quanto eccepito dali'On. 

Castagnola circa "la c a r a t t e r i s t i c a della sovrastima 

programmatica che si rinviene per alcune voci di spesa", 

occorre p r e l i m i n a r m e n t e c o n s i d e r a r e che l'assunto poggia 

su un presupposto (sovrastima programmatica) che non può 

essere condivi so. 

Ciò, soprattutto in quanto tale presupposto 

contiene un valore di intenzionalità che va in linea di 

principio ricusato, ma anche in quanto lo stesso appare 

comunque nei fatti infondato per almeno due ordine di 

mot 1 vi : 
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a) la vastità, in termini quantitativi 

oltreché q u a l i t a t i v i , delle p r o b l e m a t i c h e che 

costantemente sono presenti nell'area della finanza 

pubblica non ammette, in r e ipsa", la possibilità di 

"sovrastimare" certi peculiari -fabbisogni mentre si ha 

consapevolezza di numerosi altri che devono essere 

c o s t a n t e m e n t e accantonati e respinti per carenza di 

ri sorse f i n a n z i a n e ; 

b) la dinamica delle scelte tende ad 

attestarsi su linee di "naturale" equilibrio, in sede di 

riparto delle limitate risorse d i s p o n i b i l i , equilibrio che 

si traduce semmai in una c o n t r a z i o n e delle stime dei 

singoli f a b b i s o g n i , onde c o n s e n t i r e che 1 fini eletti si 

coordinino in un contesto quanto più armonico possibile, 

nei rispetto della programmata limitazione del deficit. 

Quanto a l l ' "esempio classico" della legge n. 

6 7 5 / 7 7 , sulla base di recenti elementi acquisiti presso il 

Ministero delia industria, competente nella gestione fuori 

bilancio del Fondo per la r i c o n v e r s i o n e e la 

r i s t r u t t u r a z i o n e industriale, si evidenzia che almeno 

1*8051 delle somme a u t o r i z z a t e è stato certamente 
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utilizzato per le finalità delia legge, sia per domande 

di contributi (oltre 7.000 m i l i a r d i , con revisione delle 

stime ancora in c o r s o ) , sia per altre -finalità n e c e s s a r i e 

previste dalla legge stessa (IVA negativa, Fondo mobilità 

manodopera, Fondo di g a r a n z i a , e c c . ) , ammontanti a circa 

.800 mi 1 i ardi . 

Ciò p r e m e s s o , va e v i d e n z i a t o che la r e s t a n t e 

parte si è resa d i s p o n i b i l e per le seguenti ragioni 

pri nei pal i : 

- venir meno, in modo attuativo, del 

"Programma -finalizzato per la chimica", o r i g i n a r i a m e n t e 

approvato dal CIPI e quindi c o n c o r r e n t e , per circa 6 0 0 - 7 0 0 

miliardi, alla d e t e r m i n a z i o n e del -fabbisogno complessivo 

di spesa della legge, a seguito d e l l ' e v o l u z i o n e del 

settore interessato a l l ' i n i z i o degli anni ? 8 0 ; 

- d e c a d e n z a , già in sede di istruttoria 

bancaria di n u m e r o s e d o m a n d e , per inadeguatezza delle 

garanzie offerte dalle imprese interessate; 

- r i n u n c i e s p o n t a n e e , in r e l a z i o n e 

all'andamento di alti tassi che in quegli anni 

caratterizzava il mercato dei c a p i t a l i . 
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La quota resasi quindi coi tempo d i s p o n i b i l e 

è stata comunque utilizzata per -finalità di incentivazione 

e di sostegno industriale, soprattutto alle piccole e 

medie imprese e per 1 costanti obiettivi della 

riconversione (quali 1 ripetuti interventi nel settore 

siderurgico) e della innovazione tecnologica (come risulta 

dalla legge n. 710 del 1 9 3 5 ) , in tal modo confermandosi il 

fenomeno sopra, r i c h i a m a t o della tendenza reale ad una 

ricerca automatica e spontanea di equilibrio di una 

pluralità di Disogni in un c o n t e s t o armonico. 

Ciò risulta tanto più vero ove si consideri 

che, al di fuori della legge in argomento, i casi di 

coperture con utilizzo di finanziamenti autorizzati per 

altre voci di spesa c o n s e g u o n o a precise scelte che si 

muovono p r e l i m i n a r m e n t e dalla contrazione dei fabbisogni 

o r i g i n a r i , per la ricerca di spazi per far fronte a nuove 

esigenze che si impongono sul piano delle priorità, con 

una vicenda che non sarebbe altrimenti fronteggiabi1 e se 

non con forzamenti incontenibili dei limiti del deficit 

pubblico. 
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2) I valori del saldo netto da finanziare e del 

livello d e l l ' i n d e b i t a m e n t o risultanti nelle previsioni 

iniziali di bilancio sono sempre inferiori a quelli che 

poi si registrano a c o n s u n t i v o sia in valore assoluto, sia 

in rapporto al P.I.L-. 

* * * 

2) Il fenomeno delio scostamento, fra dati 

di previsione e risultanze di consuntivo, insito in ogni 

previsione è talvolta a c c e n t u a t o da fatti gestionali e 

cantabili sottesi anche da meccanismi legislativi 

specifici. Si ricorda in p r o p o s i t o , a mera titolo di 

esempio, la presenza in b i l a n c i o , nel versante della 

spesa, dei fondi per provvedimenti legislativi in corso. 

Nella misura in cui i vari accantonamenti non si 

perfezionino in legge nei corso dell'anno di altrettanto 

si alleggeriscono le r i s u l t a n z e di consuntivo. Anche dal 

lato delle entrate, li fenomeno può risultare 

significativo sia per la presenza di numerosi capitoli 

(entrate eventuali e diverse) che in molti casi, a 

consuntivo, presentano quelle che in linguaggio 
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aziendalistico sono eie-finite sopravvenienze attive, sia 

per la possibilità di valutazioni iniziali legate a 

pro-fili congiunturali meno "favorevoli per il gettito 

tributario ed e x t r a t r i b u t a r i o rispetto all'effettivo 

svolgimento delle vicende e c o n o m i c h e . 

La congiunta c o n s i d e r a z i o n e di questi 

fenomeni si r i f l e t t e e si sintetizza nelle r i s u l t a n z e 

differenziali di c o n s u n t i v o , come esattamente rilevato 

dalle elaborazioni compiute dai Servizio studi della 

Camera dei Deputati r i c o r d a t e dal 1 'On.le Castagnola. 
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1) C h i e d e , per quanto concerne il bilancio a 

legislazione vigente, se non sia p o s s i b i l e "evidenziare le 

cifre più s i g n i f i c a t i v e del bilancio nelle parti 

rigidamente pre-fissate per legge, mentre, invece, le 

parti più d i s c r e z i o n a l i , e quindi m u t a b i l i , si potrebbero 

sottoporre in linea teorica a emendamenti e quindi a 

proposte da parte del P a r l a m e n t o . 

* * * 

1) Nelle note preliminari ai singoli stati 

di previsione del bilancio dello Stato a legislazione 

vigente, nella sezione relativa al bilancio di competenza, 

sono evidenziate le variazioni complessive apportate al 

bilancio assestato d e l l ' e s e r c i z i o finanziario corrente. 

La d i m o s t r a z i o n e di tali variazioni viene 

data con apposite note in calce ai tabulati relativi agli 

stati di previsione. 

Con tali note vengono analiticamente 

evidenziate per ogni capitolo le v a r i a z i o n i , alle 

previsioni assestate di competenza, determinate 

dall'incidenza di leggi preesistenti e d a l l ' a p p l i c a z i o n e 
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di intervenuti provvedimenti legislativi e dalia 

c o n s i d e r a z i o n e di oneri inderogabili quali l'aumento 

dell'indennità integrativa speciale, il collegamento 

delie pensioni alla dinamica s a l a r i a l e , l'adeguamento dei 

capitoli per stipendi e pensioni al personale, la 

p e r e q u a z i o n e automatica delle p e n s i o n i , l'aumento per 

compensi incentivanti la p r o d u t t i v i t à , l'adeguamento di 

c o n t r i b u t i , a carattere o b b l i g a t o r i o , ad Enti ed Organismi 

internazionali, i servizi degli Organi costituzionali 

dello Stato, gli interessi e spese sui mutui contratti e 

sui certificati di credito emessi per ii f i n a n z i a m e n t o di 

interventi nei vari s e t t o r i , ecc.-

L'adeguamento delle dotazioni del bilancio di 

competenza alle esigenze delia g e s t i o n e vengono, invece, 

e v i d e n z i a t e con un a s t e r i s c o , collocato vicino alla 

denominazione del capitolo. 

Si fa p r e s e n t e , inoltre, che con apposite 

note sono evidenziati gli stanziamenti dei capitoli la cui 

q u a n t i f i c a z i o n e è demandata alla legge finanziaria 

(tabelle A e D ) . 
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Premessa quanto sopra, si ritiene che le note 

preliminari ai singoli stati di previsione e le note 

apposte in c o r r i s p o n d e n z a delie variazioni proposte alle 

dotazioni di competenza di ciascun capitolo evidenziano 

analiticamente i criteri adottati nella p r e d i s p o s i z i o n e 

dei bilancio di p r e v i s i o n e a legislazione vigente, 

consentendo, q u i n d i , le eventuali proposte di e m e n d a m e n t i , 

per le parti discrezionali del bilancio, da parte dei 

Parlamento nel carso della d i s c u s s i o n e sui documenti di 

bi1ancio. 

Ciò, tuttavia, non esclude che sarà esaminata 

la possibilità di rendere più evidenti le dotazioni 

discrezionali del bilancio dello Stato a legislazione 

vigente mediante l'inserimento nelle note illustrative 

degli stati di p r e v i s i o n e di una relazione - che le 

Amministrazioni dello Stato sono state invitate a 

predisporre con ia c i r c o l a r e n. 22 del 27 marzo u . s . , 

relativa alle previsioni di bilancio per il 1987 e per ii 

triennio 1987-39 - che evidenzi le variazioni dei capitoli 

di spesa derivanti da indicizzazioni, parametri 

predeterminati ed adeguamenti automatici ed individui gli 



DOCUMENTO CONCLUSIVO 267 

segue; Cri vellini 

aggregati di spesa che r i c h i e d o n o adeguamenti di carattere 

sostar.z 1 al mente ebbi i gator i o. 
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E d^i^ente Pomi.ci.no 

1) Muovendo dalla c o n s i d e r a z i o n e che la manovra 

di -Finanza pubblica si attua, da un lato, attraverso 

l'introduzione di correttivi annuali della legislazione 

sostanziale di alcuni grandi settori di spesa, quali la 

sanità, la previdenza e la scuola (manovra congiunturale) 

e, d a l l ' a l t r o , a t t r a v e r s o p i Ci ampie e incisive 

modi -f i caz i oni della speci-Fica legislazione di settore 

(manovra s t r u t t u r a l e ) , chiede una v a l u t a z i o n e sulla 

opportunità che per la prima si possa p r o c e d e r e ad una 

sorta di d e l e g i f i c a z i o n e da affidare a strumenti 

amministrativi, r i s e r v a n d o solo alla seconda lo strumento 

legislativo, con un c o n g r u o termine di esame ed 

approvazione da parte del Parlamento. 

1) Le riflessioni proposte dal Presidente 

Pomicino appaiono di estremo interesse. 

Il metodo p r o s p e t t a t o mira a l l ' o b i e t t i v o di 

un alleggerimento in termini reali del ruolo della 

finanziaria, a l l e g g e r i m e n t o che andrebbe p e r s e g u i t o 
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mediante la s e g u e n t e strategia sostanziale: 

- l'individuazione, da un iato, di un gruppo 

di grandi settori di spesa (quali sanità, previdenza, 

s c u o l a ) , che c o s t i t u i s c a il polo di "manovra 

c o n g i u n t u r a l e " da attuare in via amministrativa 

(del egi f i caz i one) ; 

- l ' i n d i v i d u a z i o n e , d a l l ' a l t r o , della -fascia 

di interventi di natura pia p r o p r i a m e n t e s t r u t t u r a l e , da 

definire con apposite leggi di settore avendo a 

disposizione un più ampio r e s p i r o temporale (manovra 

strutturai e) . 

Per entrambi i g r u p p i , la legge f i n a n z i a r i a 

dovrebbe limitarsi a fissare gli obiettivi complessivi. 

Le riflessioni al riguardo sollecitate al 

Tesoro devono n e c e s s a r i a m e n t e muovere da constatazioni in 

termini concreti delle d i s t i n t e p r o b l e m a t i c h e che 

attengono alle m a n o v r e p r o s p e t t a t e . 

R e l a t i v a m e n t e alla manovra c o n g i u n t u r a l e , va 

p r e l i m i n a r m e n t e rammentato che una analoga esperienza fu 

proposta dal Governo in o c c a s i o n e della legge finanziaria 
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per il 1982, senza però r i c e v e r n e il favorevole riscontro 

dal Parlamento, che la considerò non confacente con la 

natura di tale strumento.di bilancio. 

Tuttavia, si ritiene che il "nodo" più che 

tecnico sia soprattutto p o l i t i c o , trattandosi di dover 

arrivare prima a definire le linee di identificazione di 

un più ampio e s o s t a n z i a l e ruolo del Governo nel rispetto 

della sovranità del Parlamento. 

Infatti, una reale d e l e g i f i c a z i o n e poggia 

evidentemente sul p r e s u p p o s t o di un più ampio mandato al 

Governo, sulla base di n o r m a t i v e - " q u a d r o " che si 

sintetizzino n e l l ' a f f e r m a z i o n e dei soli principi, 

rinunciando a quel "garantismo" che viceversa ha sempre 

ispirato la nostra legislazione. 

Ma di fronte a questo apprezzabile obiettivo, 

non possono non sottolinearsi le difficoltà realizzati ve, 

il cui superamento p r e s u p p o n e un ampio consenso politico 

che non sembra al momento facilmente raggiungibile. 

Lo stimolo che viene dalla "provocazione" del 

Presidente Pomicino, può comunque servire ad avviare un 

processo che faciliti l'aggregazione del consenso ed a 
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consentire quindi l'adozione di una 1egificazione, in 

termini di p r i n c i p i , dei settori interessati, atta poi a 

consentire la c o n s e g u e n t e attuazione in sede 

amministrati va. 

Se questi sono 1 termini della questione, 

sembra superfluo s o t t o l i n e a r e che i risultati concreti di 

una tale svolta non p o t r e b b e r o che aversi in tempi non 

brevi. 

R e l a t i v a m e n t e alla manovra s t r u t t u r a l e , la 

problematica è p r o b a b i l m e n t e più tecnica che politica. 

In ogni caso, l'aspetto politico non è mai 

assente o del tutto irrilevante e tende perlomeno a 

determinare una c o n d i z i o n e di freno temporale se non di 

compressione della portata del 1'adottanda normativa in 

sede di d e f i n i z i o n e legislativa dei grandi settori di 

ìntervento. 

Vedasi ad esempio: 

— le note vicende sulla "difesa del suolo", 

disciplina mai p e r f e z i o n a t a poiché in essa si 

c o n t r a p p o n g o n o interessi regionali e s t a t a l i , come 

vantati dalle Amministrazioni di parte; 
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- il t r a v a g l i o , al momento soltanto 

intellettuale, per l'adozione di una nuova disciplina 

industriale che subentri alle esperienze del D.P.R. n. 

902/76 e della legge n. 6 7 5 / 7 7 , recependo i nuovi -Fermenti 

sulla natura del rapporta tra Stato ed impresa, rapporto 

che deve vedere sostituiti i tradizionali criteri di 

contribuzione e di a s s i s t e n z i a l i s m o con i nuovi principi 

degli automatismi i n c e n t i v a n t i , delle agevolazioni 

•fiscali, del controllo in via generale del costo del 

denaro, ecc.; 

- la stasi in cui è caduta la definizione 

della legge quadro sul commercio, nella quale emerge in 

particolare il dualismo, tra commercio all'ingrosso e 

commercio al m i n u t o , in una c o n t r a p p o s i z i o n e di interessi 

di parte che spinge all'immobilismo; 

- le lungaggini per la definizione del nuovo 

provvedimento s u l l ' a m b i e n t e , per il quale il 

riconoscimento di un m o n e n t o c e n t r a l e di coordinamento 

delle azioni di p r e v e n z i o n e e tutela dei beni ambientali è 

dovuto n e c e s s a r i a m e n t e p a s s a r e per la preventiva rinuncia 

da parte delle Amministrazioni t r a d i z i o n a l m e n t e competenti 
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nelle funzioni in materia. 

Si diceva, c o m u n q u e , che la probl'ematica è 

più tecnica in quanto sono da tener presenti le grosse 

difficoltà che spesso si incentrano nel definire leggi 

organicne di settore in p r e s e n z a di condizionamenti quali: 

a) gli scarsi mezzi finanziari a 

d i s p o s i z i o n e , per cui o c c o r r e spesso andare alla ricerca 

della scelta nella scelta, a t t r a v e r s o un p r o c e d i m e n t o di 

selezione cne passa per s t r e t t o i e all'uscita delle quali 

si spera di t r o v a r e il p o s s i b i l e equilibrio i n t e r v e n t i -

ri sorse; 

b) il rispetto delle competenze r e g i o n a l i , 

cne dal lontano 1972 - anno com'è noto di avvio dei 

trasferimenti alle Regioni delle funzioni - forse soltanto 

oggi cominciano ad essere g e s t i t e con apprezzabili livelli 

di consapevolezza e p r o f e s s i o n a l i t à ; 

c) il r i s p e t t o del quadro di r i f e r i m e n t o 

delia complessa e sempre più penetrante normativa 

comunitaria, verso la quale occorre ogni giorno di più 

raccorciare le d i s t a n z e - in termini di aggiornato 
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recepimento delle normative stesse -, con complesse e a 

volte p r o b l e m a t i c h e questioni di a r m o n i z z a z i o n e delle due 

distinte sfere di diritto, questioni che arrivano a 

contrasti che vanno dalla incompatibilità formale 

all'esigenza delia vera e propria abrogazione delle 

disposizioni nazionali difformi. 

Anche ,per poter adottare tale manovra, sembra 

che l'aspetto p i a r i l e v a n t e sia quello d i definire 

preventivamente adeguate n o r m a t i v e organiche d i settore, 

problema questo che, p a r i m e n t i , appare risolvibile in un 

adeguato lasso di tempo. 

C o n c l u s i v a m e n t e , l'indicazione del Presidente 

Pomicino può essere condivisa anche se, nel 1'auspicarne un 

pronto avvio, p r o b a b i l m e n t e la stessa non potrà risultare 

incisiva ai fini della c o s t r u z i o n e della legge finanziaria 

per il prossimo anno 1987. 
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A l l e g a t o nr. 1 

SCANSIONE TEMPORALE DEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA 

FORMAZIONE ED ALLA P R E S E N T A Z I O N E DEL 

R E N D I C O N T O GENERALE 
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25 novembre Termine ultimo per l 1afflusso al 
la Ragioneria dei titoli di spesa 
(salvo che per stipendi, o titoli 
da commutarsi in quietanza d fen
trata, ecc.). 

Circolare chiusura 

30 novembre Termine per Remissione di buoni 
di prelevamento in contanti sugli 
ordini di accreditamento» 

Circolare chiusura 

15 dicembre Termine ultimo per l fafflusso alle 
Sezioni provinciali di tesoreria 
di titoli di spesa. 

Circolare chiusura 

20 dicembre Termine per l f accertamento, da 
parte dei funzionari delegati di 
rimanenze di importi inferiori al 
le L a 10.000 sulle rispettive aper 
ture di credito al fine della co

ir., une estinzione. 

Art. 59 bis, 2° c. 
L.C.6.S. 
Mod. art. 33 L. 468/ 
1978 
Circolare chiusura 

22 dicerbre Termine per Remissione, da parte 
di funzionari delegati, dei titoli 
di spesa commutabili in quietanze* 
di entrata estintivi delle aperture 
di credito con partite residuali in 
feriori a L. 10.000« 

Circolare chiusura 

23 dicembre Termine per la segnalazione, da par 
te di funzionari delegati alle Se
zioni provinciali di tesoreria, de 
gli ordini di accreditamento da tra 
sportare. 

Circolare chiusura 
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24 dicembre Inizio operazioni relative al 
trasporto degli ordini di accre 
ditamento da parte delle Sezioni 
provinciali di tesoreria. 

Circolare chiusura 

31 dicembre Termine per lfaccertarnentof da 
parte delle Sezioni provinciali 
di tesoreria e della D.G.T., del^ 
l'esistenza di ordinativi diret^ 
ti da trasportare al nuovo eser
cizio. 

Art. 443, 2° c. 
R.C.G.S. 

31 dicembre Termine ultimo entro il quale pos^ Art. 446 f 1° c. R.C.G.l 
sono essere pagati gli ordinativi 
(trasportati) emessi nell feserci
zio precedente. 

31 dicembre. Termine per l'estinzione, da par 
te dei funzionari delegati, delle 
aperture di credito con partite 
residuali inferiori a L. 10.000. 
mediante versamento in c/entrata. 

Art. 59 bis, 2° c. 
L.C.G.S. Mod. Art. 33 
L. 468/1978 
Circolare chiusura 
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31 dicembre Chiusura dell 1anno finanziario Artt. 1, 2° c. e 
21, L. 468/1978 

1 gennaio 
contabili di accertamento dei 
Inizio operazioni amministrativo- Art. 53 

L.C.G.S. 

residui passivi, partitacente 
per ciascun capitolo di bilancio, 
con decreti ministeriali da re
gistrarsi alla Corte dei conti. 

Inizio operazioni di comrutazione 
in vaglia cambiari non trasferibi 

Art. 68 bis 
L.C.G.S. 

li della Banca d'Italia dei tito
li di spesa (ordinativi diretti, 
ordinativi su ordini di accredita 
mento, ordinativi su contabilità 
speciali e ordini di pagamento su 
ruoli di spesa fissa) non pagati 
entro il 31 dicembre. 

trasmissione agli Uffici che ammi 
nistrano le entrate erariali degli 
elenchi riepilogativi dei versa
menti avvenuti nell'esercizio chiù 
so>da parte delle sezioni provincia 
li di tesoreria. 

Termine per la presentazione alle Art. 253 R.C.G.S. 
Intendenze di Finanza del conto del^ 
le entrate da parte degli agenti 
della riscossione senza obbligo del 
non riscosso per riscosso. 

5 gennaio Termine per la compilazione e la Circolare chiusura 
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Termine ptir la compilazione e la Art. 255 R«C.G.S # 

trasmissione .alla Direzione Gene 
rale del Tesoro, da parte delle 
Intendenze di Finanza, del conto 
delle entrate amministratate dal
la Direzione medesima versate nel^ 
le sezioni provinciali di tesore
ria. 

Termine per la compilazione diret^ Art. 255 R.C.G.S. 
ta f da parte della Direzione Gene 
rale del Tesoro, del conto delle 
entrate proprie versate nella te 
soreria Centrale. 

Amministrazione centrale o agli 
uffici provinciali o compartimen
tali del conto delle entrate am
ministrate da uffici diversi dal 
le Intendenze di Finanza da par
te degli agenti della riscossio
ne senza obbligo del non riscosso 
per riscosso. 

Termine per l finoltro, da parte ' Circolare chiusura 
delle Sezioni provinciali di teso 
reria ai funzionari che hanno ri 
cevuto sub-anticipazioni, dello 
elenco degli ordini di prelievo 
rimasti ine stanti al 31 dicem-

5 gennaio Termine per la presentazione alla Circolare chiusura 

bre. 
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Termine per 1»inoltro, da parte 
delle Sezioni provinciali di te
soreria alle Intendenze di Finanze 
sedi di estrazione del lotto, del 
l 1eelenco degli ordini del lotto 
inestinti alla fine dell»esercizio 
e di quelli già trasportati ed 
ugualmente inestinti. 

Circolare chiusura 

5 gennaio Termine ultimo per la trasmissione, 
da parte delle Sezioni provinciali 
di tesoreria e della D.G.T., alle 
competenti amministrazioni e ragio 
nerie centrali, delle note 100 T 
degli ordinativi diretti da traspor 
tare al nuovo esercizio. 

Art. 443, 3° c. 
R.C.G.S. Mod. Art. 1 
L. 468/1978 
Circolare chiusura 

Termine per la restituzione, da par 
te delle Sezioni provinciali di te 
soreria e della D.G.T., dei titoli 
di spesa da annullare con il concor 
so delle competenti Ragionerie Cen
trali. 

Art. 446, 1° c. 
R.C.G.S. 

6 gennaio Inizio operazioni di riscontro 
contabile da parte della Direzio 
ne generale del Tesoro sui conti 
delle entrate trasmessi dalle In
tendenze di Finanza. 

Art. 260 R.C.G.S. 
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7 gennaio Inizio operazioni di trasporto degli Art. 444 R.C.G.S. 
ordinativi diretti da parte delle 

competenti Ragionerie Centrali e del. 
la Corte dei cpnti, e conseguente 
successivo inoltro dei titoli di 
spesa alle Sezioni provinciali di te 
soreria. 

10 gennaio Termine per l'invio,alle Ragione Artt. 254 e 257 
R C G S rie Centrali presso i vari Ministe • # • * , . r — Circolare chiusu 

ri ed alla Direzione Generale del ra 
Tesoro* della contabilità arrrdnisfcra 
tiva delle entrate da parte delle 
Intendenze di Finanza e degli Uf
fici provinciali e compartimentali. 

10 gennaio Termine per la effettuazione delle Circolare chiusure 
operazioni di trasporto degli ordini 
di accreditamento da parte delle Se 
zioni provinciali di tesoreria e per 
l'invio dei connessi modelli alle 
competenti Ragionerie. 

11 gennaio Inizio operazioni di trasporto de- Circolare chiusura 
gli ordini di accreditamento da par 
te delle competenti Ragionerie, e 
delle connesse operazioni da parte 
della Corte dei conti. 
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15 gennaio Termine per l finoltro, da parte del Circolare chiusura 
le Direzioni provinciali del Tesoro 
alla Corte dei conti degli elenchi 
63 C.G. delle spese fisse e jrtA sio 
ni prescritte alla chiusura dell'eser 
cizio # 

25 gennaio Termine per l 1inoltro, da parte dei Art # 333, 2° c # 

R#C#G«S• funzionari delegati alle competenti 
amministrazioni e Ragionerie, dei 
rendiconti delle aperture di credito 
relativamente al IV trimestre. 

Circolare chiusura 

30 gennaio Termine per l'inoltro, da parte de- Art. 334, 1° c # 

R C G S 
gli enti militari (funzionari dele- • • • • 
gati) al competente Ministero e Ra
gioneria della Difesa, dei rendiconti 
delle aperture di credito relativi . 
al IV trimestre» 
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31 gennaio Termine per l 1inoltro, da parte del 
le Direzioni provinciali del Tesoro 
alle Ragionerie Centrali, degli elen 
chi delle spese fisse e pensioni 
rimaste da pagare alla chiusura dello 
esercizio e di quelle andate in 
p&napione amministrativa» 

31 gennaio Termine per l'inoltro, da parte dei 
funzionari delegati alle Sezioni prò 
vinciali di tesoreria, del prospetto 
degli ordini di accreditamento in 
tutto o in parte inestinti» 

Circolare chiusura 

Circolare chiusura 

31 gennaio Termine per I 1inoltro, da parte dei 
funzionari delegati alle competenti 
Ragionerie, degli elenchi 62 C»G» 
delle spese delegate insoddisfatte 
alla chiusura dell'esercizio e da 
trasportare al nuovo esercizio» 

Circolare chiusura 

1 febbraio Inizio operazioni di concordami ; Circolare chiusura 
chiusura, riduzione e annullamento 
degli ordini di accreditamento da 
parte delle Sezioni provinciali di 
tesoreria» 

5 febbraio Termine per la trasmissione, da par Circolare chiusura 
te delle Sezioni provinciali di te
soreria alla Corte dei conti, alle 
Ragionerie competenti, ed alle Am
ministrazioni di pertinenza, degli 
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ordini di accreditamento concorda 
ti f chiusi^ridotti o annullati» 

9 febbraio Termine per l finoltro, da parte 
delle Legioni dei Carabinieri (fun 
zionari delegati) al competente 
Ministero e Ragioneria della Dife 
sa, dei rendiconti delle aperture 
di credito relative al IV trimestre» 

9 febbraio Termine per l'inoltro, da parte 
dei prefetti (funzionari delegati) 
al competente Ministero e Ragione
ria dell'Interno, dei rendiconti 
delle aperture di credito relative 
al IV trimestre» 

10 febbraio Termine per l'inoltro, da parte de^ 
le Sezioni provinciali di tesoreria: 
1) ai funzionari delegati, dell'elen 
co degli ordinativi tratti su ordini 
di accreditamento rimasti insoluti al̂  
la chiusura dell'esercizio; 2) ai fun 
zionari delegati titolari di contabi
lità speciali, per l'annullamento, de 
gli ordinativi tratti sulle stesse con 
tabilità rimasti inestinti alla fine 
dell'esercizio successivo a quello di 
emissione; 3) alle Ragionerie, Centrali, 
regionali e provinciali, dell'elenco 
degli ordinativi tratti su ordine di 

Circolare chiusura 

Art» 334. 2° c» 
R»C»6»S» 

Art» 333, 3° c» 
R»C»G»S» 

Circolare chiusura 
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accreditamento rimasti insoluti» 

15 febbraio Termine ultimo per l'inoltro, da Circolare chiusura 
parte dei funzionari delegati alle 
competenti Ragionerie, degli elen
chi suppletivi degli ordini di ac 
creditamento insoluti e da traspor 
tare al nuovo esercizio» 

Termine per l'invio dei prospetti Art» 21 D»P»R» 
n 718 /1 07 Q 

delle variazioni avvenute «e.lla ' 
consistenza dei beni mobilila par 
te dei consegnatari alle competen
ti Ragionerie Centrali per gli uf 
fici centrali, ed alle Ragionerie 
regionali o provinciali per gli 
uffici periferici» 

Termine per la trasmissione alla Art* 259 
H C G S 

Direzione Generale del Tesoro del • • • • 
conto riepilogativo, per ciascuna 
Tesoreria, dei versamenti per 
capi di entrata eseguiti dagli 
agenti della riscossione, da parte 
delle varie Ragionerie Centrali» 
Termine per la presentazione alle Circolare chiusu 
sezioni provinciali di tesoreria r a 

delle richieste di variazione nel. 
la imputazione dei versamenti e di 
riduzione o annullamento delle quie 
tanze» 
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16 febbraio Inizio ulteriori operazioni di va- Circolare chiusu 
riazione nella imputazione dei versa r a 

menti di entrata da inviare alla 
Direzione Generale del Tesoro» 

Inizio operazioni compilazione prò Circolare chiusu 
ra 

spetto riassuntivo variazioni av
venute nella consistenza dei beni 
mobili da parte delle Ragionerie 
Regionali e provinciali. 

28 febbraio Termine per la presentazione di 
ulteriori richieste di variazio 
ni nell'imputazione dei versamen 
ti di entrata» alla D.O»T» 

Termine per la restituzione, da 
parte della Direzione Generale 
del Tesoro, del prospetto riepi 
logativo delle entrate, debita
mente parificato, alle competenti 
Ragionerie Centrali, 

Circolare chiusu 
ra 

Art» 259 R»C.G»S» 

15 marzo Termine per 1»effettuazione delle 
operazioni di variazione all'im
putazione djB. versamenti di entra 
ta» 

Circolare chiusu 
ra 
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Termine per 1'invio alle compe- Circolare chiusura 
tenti Ragionerie Centrali e Pro 
vinciali delle rettifiche di im 
putazione effettuate da parte 
delle sezioni provinciali di Te 
soreria» 

Termine per la richiesta,alle Circolare Rendiconto 
locali Sezioni Provinciali di 
Tesoreria da parte degli Uffici 
di Ragioneria interessati, dalle 
rettifiche delle quietanze dei 
versamenti riferiti ai pertinen
ti capitoli e/o articoli» 

31 marzo Termine per la presentazione del Circolare chiusura 
prospetto riassuntivo delle va
riazioni avvenute nella consisten 
za dei beni mobili da parte delle 
Ragionerie Regionali e provincia
li alle competenti Ragionerie Cen 
rrali» 

Termine per l'inoltro, da parte dei 
funzionari delegati alle competenti 
Ragionerie, del rendiconto suppleti
vo dei pagamenti disposti sulle a-
perture di credito non ancora eroga 
te alla chiusura dell'esercizio» 

Art» 11 1 ° e 2° c» 
L»C»G»S» 
Circolare chiusura 

Termine per il versamento in tesore 
ria, da parte dei funzionari dele
gati, delle somme residuate e non 
utilizzate alla chiusura del rendi
conto suDDletivo» 13 

Art» 61, 3° c» 
L»C»G»S» 
Circolare chiusura 



DOCUMENTO CONCLUSIVO 289 

1 aprile 

1 2 aprile 

15 aprile 

16 aprile 

Termine per la comunicazione da Circolare Rendiconto 
parte delle Sezioni provinciali di 
Tesoreria alle competenti Ragione
rie dell'avvenuta effettuazione 
delle richieste rettifiche delle 
quietanze dei versamenti» 

Termine per la comunicazione al' 
S»I»R»G»S» delle rettifiche del 
le quietanze dei versamenti da 
parte delle competenti Ragione-

Circolare Rendicon 
to 

rie. 

Termine ultiro per l'inoltro, da par 
te dei funzionari delegati alle Se
zioni provinciali di tesoreria, del 
prospetto degli ordini di accredita
mento in tutto o in parte inestinti» 

Circolare chiusura 

Termine per il ritiro, presso il 
S.I»R»G»S», da parte delle Ragio 
nerie Centrali del conto consunti 
vo della spesa completo dei rie
piloghi e del prospetto delle va 
riazioni di bilancio, per il ri
scontro di tutti i dati ed ele
menti presenti» 

Circolare Rendicon 
to 



290 QUINTA COMMISSIONE PERMANENTE 

17 aprile Inizio operazioni di riscontro e 
connesso aggiornamento via termi 
naie dei dati ed elementi relati 
vi al conto consuntivo della spe 
sa da parte delle competenti Ra
gionerie Centrali» 

Circolare Rendicon 
to 

23 aprile Termine per la definizione e lo 
inoltro^ alle Ragionerie ed alla 
D #G #T # >dell'elenco dei versamenti 
redatto a cura del S # I # R # G © S # f 

per le prescritte operazioni di 
parificazione» 

Circolare Rendicon 
to 

Termine per la definizione e lo 
inoltro*ali'Ispettorato Generale 
del Bilancio,del conto consuntivo 

Circolare Rendicon 
to 
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di entrata redatto a cura del Circolare Rendiconto 
S.I #R#G #S. sulla scorta delle 
informazioni a tutto il 15 aprile. 

24 aprile Termine per la comunicazione 
via terminale, da parte delle Ra 

Circolare Rendiconto 

gionerie, delle note esplicati
ve del capitolo (perenzione ammi 
nistrativa, ecc #) 

Termine per la trasmissione, da Circolare Rendiconto 
parte delle Ragionerie all'lspe^t 
torato Generale del Bilancio -
R « G # S # , dell'elenco delle somme 
perenti e delle somme prescritte 
riassuntivamente per ciascun ca 
pitolo di bilancio. 

Termine per la comunicazione via Circolare Rendiconto 
terminale, da parte delle Ragio
nerie, delle somme conservate in 
economia ex art» 10 L # 468/78 e 
per la trasmissione del connesso 
prospetto all'Ispettorato Genera
le del Bilancio - R #G.S. 

Termine per l'ultimazione del ri Circolare Rendiconto 
scontro del conto consuntivo del^ 
la spesa da parte delle Ragione
rie Centrali e per il connesso 
inoltro, all'Ispettorato Generale 
del Bilancio, di una copia revi
sionata e del prospetto delle va
riazioni di bilancio. 
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30 aprile Art. 23 f 2° c # L. 
468/1978 

Circolare Rendiconto 

Termine per la trasmissione al
la Ragioneria Generale dello 
Stato del conto del bilancio e del 
conto del patrimonio di ciascun 
Ministero da parte delle compe
tenti Ragionerie Centrali # 

Termine ultimo per le eventuali 
operazioni di aggiornamento del 

le scritture che modifichino i 
dati contabili di entrata e di 
spesa da parte delle Ragionerie 
Centrali competenti* 

Termine ultimo per l'effettuazio Circolare Rendiconto 
ne delle eventuali operazioni di 
correzione e di rettifica dati 
anagrafici - comunicati dalle Ra 
gionerie - da parte dell'Ispetto 
rato Generale del Bilancio - R«G #S. 

Termine per la trasmissionf, da 
parte delle Ragionerie Centrali 
ali 1Ispettorato Generale del Bi
lancio - R « G # S # , delle schede pa 
trimoniali, delle tabelle delle 
attività e passività patrimoniali, 
dei prospetti analitici e degli 
allegati relativi a crediti, par 
tecipazioni, immobili, mobili e 
debiti patrimoniali* 

Circolare Rendiconto 
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30 aprile Trasmissione del tabulato delle 
partite perenti, da parte delle 
Ragionerie Centrali ali 1Ispetto
rato Generale del Bilancio - R # G # S * , 
munito del visto di conferma, 
nonché comunicazione delle parti 
te prescritte. 

6 maggio Termine per il completamento del 
del operazioni di parifica dei 
versamenti tra le competenti Ra 
gionerie e la D * G # T # e per la se 
gnalazione delle eventuali ret
tifiche e correzioni all flspetto 
rato Generale del Bilancio - R*G*S* 

Circolare Rendicon
to 

Temine per l 1 inoltro, da parte 
del S 9I«R«G #S« alle Ragionerie 
Centrali ed ali 1Ispettorato Ge
nerale del Bilancio - R # G # S # , 
del conto consuntivo della spesa 
completo dei riepiloghi e del prò 
spetto delle variazioni di bilancio 
per il riscontro di tutti i dati 
ed elementi in esso riportati sul 
la scorta delle informazioni a tut 
to il 30 aprile. 

Circolare Rendicon
to 

7 maggio Inizio operazioni di correzione e 
rettifica dei versamenti da parte 
dell 1Ispettorato Generale del Bi
lancio* 

Circolare Rendicon
to 
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7 maggio Inizio delle operazioni di ri
scontro e di aggiornamento del 
conto consuntivo della spesa da 
parte delle Ragionerie Centrali 
e dell'Ispettorato Generale del 
Bilancio - R*G #S. 

9 maggio Termine per la comunicazione. 
da parte delle Ragionerie Centra 
li del Ministero delle Finanze e 
del Ministero del Tesoro e del
la D # G # T # all'Ispettorato Genera 
le del Bilancio - R #G.S. f dei da 
ti relativi alle ritenute alla 
fonte, alle tasse di bollo, ad 
alcuni carichi di pertinenza del 
la D # G . T # f ai residui del cap # 

3437. ed alle somme rimaste da 
versare* 

10 maggio Inizio operazioni di inserimen
to dati suddetti nel S*I*R #G #S* 
da parte dell'Ispettorato Gene
rale del Bilancio - R # G # S # 

Termine per l'effettuazione del^ 
le operazioni di riscontro e di 
aggiornamento del conto consunti 
vo della spesa da parte delle Ra 
gionerie Centrali. 

Circolare Rendiconto 

Circolare Rendiconto 

Circolare Rendiconto 

Circolare Rendiconto 
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Termine per la trasmissione del Circolare Rendiconto 
conto consuntivo della spesa rè-
visionato corredato dalla nota pre 
laminare e dalla dichiarazione 
del Direttore della Ragioneria at 

testante l'esattezza dei dati e 
degli elementi peyenti nel conto, 
e con l'indicazione delle corre
zioni e rettifiche anagrafiche che^i 
sia raso indispensabile apportare 
dopo il 30 aprile. 

14 maggio Termine per l'immissione nel Circolare Rendiconto 
S * I # R # G # S # , da parte dell'Ispet
torato Generale del Bilancio -
R « G # S # , delle correzioni e delle 
rettifiche anagrafiche segna^ a^ e 

dalle Ragionerie Centrali,e per 
il riscontro delle eventuali ret 

tifiche e correzioni contabili 
relative alle note dalle stesse 

Ragionerie giàcomunicate al S # I # R # G # S # 

16 maggio Termine per la definizione e 1 • ino 1 Circolare Rendiconto 
tro f da parte del S # I # R # G # S . allo 
Ispettorato Generale del Bilancio, 
alle Ragionerie Centrali (per i cap # 

di pertinenza) ed alla D # G # T # 

(per il capo X ) , del conto consun
tivo di entrata* 
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19 maggio Termine per la trasmissione, da 
parte delle Ragionerie Centrali 
e della D , G # T # all'Ispettorato 
Generale del Bilancio - R # G # S # , 
di una copia del conto consuntivo 
di entrata debitamente riscontra
ta con la dichiarazione attestan
te l'esattezza dei dati ed elemen 
ti riportati* 

Circolare Rendiconto 

Termine per la parifica dei dati 
definitivi degli incassi da parte 
dell'Ispettorato Generale del Bi
lancio - R #G*S. e della D # G # T # 

Circolare Rendiconto 

Termine per l'inoltro, da parte 
dell'Ispettorato Generale del Bi
lancio - R # G # S # alla Corte dei 
Conti, di due copie del conto con
suntivo di entrata, complete e re 
visionate, per il preliminare ri 
scontro dei dati. 

Circolare Rendiconto 

Termine per la trasmissione, da 
parte del S # I # R « G # S # all'Ispetto
rato Generale del Bilancio - R # G # S « , 
del conto consuntivo della spesa 
completo dei riepiloghi e del pro
spetto delle variazioni di bilan
cio, e dei riassunti e riepiloghi 
generali. 

Circolare Rendiconto 
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19 maggio Termine per la trasmissione al- Circolare Rendiconto 
la Corte dei Conti di due copie 
del conto consuntivo della spesa 
al fine del preliminare riscontro. 

Terrine per la definizione dello Circolare Rendiconto 
schema di Nota preliminare al con 
sunti vo da parte delle Ragione
rie Centrali d'intesa con l'Ispe^t 
torato Generale del Bilancio* R«G#S# 

23 maggio Termine per la trasmissione alle Circolare Rendiconto 
Ragionerie Centrali del conto con 
suntivo della spesa da sottoporre 
alla firma del Ministro. 

Termine per la trasmissione allo Circolare Rendiconto 
Ispettorato Generale del Bilancio 
del conto consuntivo della spesa 
completo dei riassunti e dei pro
spetti riepilogativi generali. 
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26 maggio Termine per l'acquisizione di ul 
teriori eventuali rettifiche e 
correzione al conto consuntivo di 
entrata da parte del S . I # R # G # S # 

Circolare Rendicon 
to 

Termine per la trasmissione, da 
parte del S #I #R.G.S. all'Ispetto
rato Generale del Bilancio - R # G # S # t 

di sei copie de 1 conto consuntivo 
di entrata completo di allegati e 
del prospetto delle variazioni di 
bilancio» 

Termine per l'inoltro, da parte del 
S # I # R # C . S # alle competenti Ragione 
rie Centrali ed alla D . G # T # f dello 
elenco completo dei versamenti e 
delle riscossioni, e del conto con 
suntivo di entrata per i capi di 
pertinenza* 

Circolare Rendicon 
to 

Circolare Rendicon 
to 

Termine per l'inoltro, da parte del^ 
l'Ispettorato Generale del Bilancio 
- R « G # S # alla Ragioneria Centrale Pi 
nanze. del conto consuntivo di entra 
ta completo di allegati, del prospet^ 
to delle variazioni e della Nota pre 
liminare per la prescriva f irma del 
Ministro delle Finanze. 

Circolare Rendicon 
to 

27 maggio Termine per l'inoltro, da parte della Circolare Rendicon-
Ragioneria Centrale Finanze all'Ispet t o 

torato Generale del Bilancio - R « G # S # t 

del conto consutnivo dell 1entrate com 
pleto. firmato dal Ministro delle fi
nanze, per la successiva sottoscrizio 
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ne del Ministro del tesoro. 

Termine per l 1inoltro, da parte 
delle Ragionerie Centrali all'I
spettorato Generale del Bilancio 
- R.G.S.. del conto consuntivo 
della spesa completo, firmato dai 
competenti ministri. 

Circolare Rendicon
to 

31 maggio Termine per la presentazione alla 
Corte dei conti del rendiconto ge 
nerale dello Stato (conto del bi
lancio e conto del patrimonio) da 
parte del Ministro del tesoro per 
cura del Ragioniere Generale dello 
Stato, al fine della prescritta pa 
rificazione. 

Art. 38 R.D. 1214/ 
1934 
Art. 23, 2° C . L. 
468/1978 

30 giugno Termine per la parificazione del 
rendiconto da parte della Corte 
dei Conti. 

Art. 39, 40 e 41 R.D, 
1214/1934 
Art. 21 L* 468/1978 

Presentazione della deliberazione 
e della relazione motivata sul ren 
diconto da parte della Corte dei 
Conti al Presidente del Consiglio 
dei Ministri. 

Art. 42 R.D. 1214/ 
1934 

Trasmissione della deliberazione, 
della relazione motivata e del ren
diconto con i relativi allegati da 
parte della Corte dei Conti al Mi
nistro del Tesoro per la presenta
zione al Parlamento. 

Art. 43 R#D. 1214/ 
1934 
Art. 24 L. 468/1978 

Termine per la presentazione al Par Art. 21 L. 468/1978 
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lamento del disegno di legge di 
approvazione del rendiconto ge
nerale dello Stato, e delle con
nesse risultanze c a m b i l i anali
tiche. 
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Allegato nr. 2 

PROPOSTE DI INTEGRAIIONE DELLA NORMATIVA 

TITOLO III DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, 

N. 468 IN MATERIA DI CONTO DEL 

PATRIMONIO 
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Articolo 22 bis 

(Particolari adempimenti per il Conto generala dal patrimonio) 

Ciascuna Sezione di tesoreria provinciale dello Stato presenta 

mensilmente ai competenti uffici della Corte dei conti, entro il giorno 

21 del mese, un elaborato contabile ,# relativo ai pagamenti disposti dai 

funzionari delegati su aperture di credito eseguiti nel mese precedente» 

sottoscritto dal capo della Sezione attestante che i titoli in esso de 

scritti sono stati regolarmente pagati. 

Negli Uffici periferici statali con competenza territoriale in 

feriore a quella provinciale, ai quali ò demandato istituzionalmente lo 

svolgimento di attività di natura non amministrativa, le funzioni di con 

segnatario sono esercitate dal personale dei ruoli amministrativi, ivi 

applicato, inquadrato nella qualifica funzionale più elevata, con provve 

dimento dei titolari degli Uffici medesimi, con le modalità indicate dal 

l'art. 3 del D.P.R. 30 novembre 1979, n. 718, .per i consegnatari degli 

Uffici con competenza territoriale provinciale. 

I residui passivi perenti agli effetti amministrativi, iscritti 

nel conto generale del patrimonio, sono mantenuti fino al quinto esercì 

zio successivo a quello di iscrizione. Decorso tale termine, possono ri 

prodursi in bilancio con le modalità previste dagli articoli 7 e 8 della 

presente legge, per i residui dichiarati perenti ed eliminati dai rendi 

conti finanziari. 
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Articolo 22 ter 

( Particolari beni reali nel Sonto generala dal patrimonio ) 

I beni demaniali indicati nell'art. 822, secondo comma, del 

Codice oivile, esclusi quelli considerati nel comma successivo, fermi 

restando la natura giuridica ed i vincoli cui sono sottoposti dalle vi 

genti leggi, vengono valutati in base a criteri economici ed inseriti 

nel conto generale del patrimonio dello Stato. 

Le Amministrazioni ed Aziende autonome che gestiscono beni de 

maniali indicati nell'art. 822, secondo comma, del Codice civile, devo 

no trasmettere al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Statò 

una completa elencazione di detti beni, con opportune classificazioni e ... 

indicazioni ed annualmente devono presentare, entro il 31 marzo, analoghi 

dati riferibili alle variazioni intervenute ed alle somme erogate, distin 

tamente per nuove costruzioni, per miglioramenti e varianti, per manuten 

zione ordinaria e per manutenzione straordinaria. 

Le Università degli studi e gli Istituti di istruzione universi 

tarla indicati dal D.P.R. 4 itfarzo 1982, n. 371, gli Osservatori'.astrono 

mici di cui al D.P.R. 10 marzo 1982, n. 163, nonché gli Istituti di istru 

zione secondaria dotati di propria personalità giuridica e i Conservatori 

di musica, le Accademie di belle arti e i Licei artistici sono tenuti a 

comunicare, rispettivamente, al Ministero del tesoro - Ragioneria generale 

dello Stato (I.G.P.) entro il 31 à'arzo, ed alla Ragioneria regionale dello 

Stato competente per territorio, entro il 15 febbraio di ogni anno,.la 

situazione patrimoniale dei mobili e degli immobili, secondo la classifica 

zione in atto prescritta e per valori complessivi* Le Ragionerie regionali 

inoltreranno i dati acquisiti, nel termine del 31 marzo successivo e ppr i 

diversi tipi di Istituto, alla medesima Ragioneria generale dello Stato. 
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A L L E G A T O N R . 3 

E S T R A T T O D E L L A P R E M E S S A A L C A P I T O L O S U L L A G E S T I O N E D I 

T E S O R E R I A C O N T E N U T A N E L L A " R E L A Z I O N E T R I M E S T R A L E D I C A S S A " 

P R E S E N T A T A A L P A R L A M E N T O I L 1 7 G I U G N O 1 9 S 2 . 
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PREMESSA 

Per comprendere pienamente le ragioni che rendono difficile 
una previsione dei flussi di tesoreria è necessario rifarsi alla 
funzione che essa svolge nell'ambito del pubblico sistema dei 
pagaménti. In primo luogo, attraverso il proprio ufficio centrale 
e quelli periferici, dà esecuzione al bilancio dello Stato, in
cassando le entrate ed effettuando i pagamenti per conto delle 
amministrazioni che li ordinano. In questa funzione di ammini-
stratrice dei pubblici flussi di cassa, la tesoreria non ha al^ 
cuna autonomia, al pari di ogni esecutore di ordini di esborso 
o di riscossione. 

Essa, però, è titolare di un'altra funzione, quella di acqui
sire e detenere disponibilità monetarie di enti pubblici, compresa 
la Cassa Depositi e Prestiti le cui risorse provengono dalla 
raccolta postale. L'accumulazione di questi depositi non dipende, 
come avviene per le banche e per gli altri intermediari finanzia
ri, dall'uso di uno strumento di mercato quale il tasso d'interess 
ma dall'imposizione di vincoli diretti (obbligo di deposito, ad 
esempio, di somme provenienti dal bilancio; possibilità di prele
vamento soggetta ad autorizzazione amministrativa o a limitazioni 
di legge). Ne segue che il comportamento economico degli enti 
titolari di disponibilità presso la tesoreria è esso stesso fonte 
di una progressiva perdita di efficacia di tali vincoli, i 
quali non possono essere rafforzati o moltiplicati a dismisura 
senza rendere il meccanismo amministrativo sempre meno elastico 
e quindi inadatto a servire il sistema dei pagamenti di un paese 
industrializzato. Inoltre, poiché gli enti con conti di dèppgito 
in tesoreria sono anche tra i maggiori beneficiari di trasfe
rimenti da parte del bilancio, ne segue che una manovra che riduca 
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fortemente le autorizzazioni di cassa si ripercuote solo in parte 
sulla capacità di spesa dei medesimi, i quali reagiscono nel breve 
periodo riducendo le disponibilità monetarie accumulate e in 
primo luogo quelle a più basso rendimento; in assenza di vinco
li o con limiti deboli, l'impatto di una manovra restrittiva del 
bilancio, a parità di autorizzazioni di competenza, tende a 
scaricarsi quasi per intero sulla tesoreria, cosicché il disavanzo 
del settore statale se ne avvantaggia solo in misura limitata. 
A parità di costrizione dei vincoli, ciò è tanto più vero quanto 
maggiore è la massa spendibile che preme contro il muro delle 
autorizzazioni di cassa e quanto più elevata è '"l'età media" della 
stessa, dovendosi presumere che la spesa impegnata sia maggiore 
per i residui che per la competenza. 

Anche indirettamente un'azione restrittiva da parte del bilan. 
ciò peggiora i conti della tesoreria: una maggiore pressione 
su quest'ultima, a esempio, da parte della Cassa Depositi 
e Prestiti per dare attuazione a leggi a favore dei terremota
ti e dello sviluppo dell'elettronica comporta la sostituzione di 
una forma di debito a relativamente basso costo e senza precisa 
scadenza con altra a elevato saggio di interesse e a frequente 
rinnovo. Altrettanto è a dirsi per le somme depositate dagli 
enti locali e rivenienti agli stessi dall'accensione di mutui. 

V e , infine, un'altra funzione di carattere quasi-bancario 
che la tesoreria svolge, quella di effettuare anticipi alle Poste 
per le necessità dei pagamenti che queste ultime devono effettuare 
e allo stesso bilancio dello Stato. Attraverso le Poste, in 
effetti, è possibile anticipare all'INPS le somme necessarie a co
prire la differenza tra contributi incassati e trasferimenti di 
bilancio da un lato e pensioni erogate dall'altro: la recente 
norma che fissa per queste anticipazioni nel 1982 un tetto r i 
schia di rimanere un'affermazione di carattere politico, ove non 
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facciano seguito sul piano giuridico e amministrativo coerenti 
provvedimenti che aumentino l'entrata o riducano la spesa del
l' INPS. L'altra forma di anticipazione è al bilancio, ove si pon
ga mente al fatto che il disavanzo della gestione statale è oggi 
in gran parte finanziato con titoli del Tesoro sui quali l'in
teresse è corrisposto anticipatamente, mentre il rimborso da 
parte del bilancio avviene al momento della scadenza dei buoni. 

La Tesoreria, appare quindi come un ainmortizzatore delle 
accelerazioni e delle frenate causate dal bilancio: in periodi 
di - dimenticata! - larghezza delle assegnazioni esse finivano 
per ristagnare nelle casse, in anni di progressiva restrizione 
finanziaria si assiste a una compensazione da parte della teso
reria dei minori apporti del bilancio tendenziale. Ciò dipende 
fondamentalmente dall'autonomia di decisione dei titolari di 
depositi presso la tesoreria pubblica, dal livello iniziale di 
queste disponibilità, dal gradò di costrizione dei vincoli al 
prelevamento, dal volume di spesa rigida che almeno un ente -
l'INPS - è abilitato a finanziare attraverso sovvenzioni alla 
Posta, dal disavanzo di bilancio e dal tasso d'interesse. L'in
terdipendenza di questi fattori spiega, insieme a elementi 
residuali non quantificabili a priori, l'alta variabilità nel 
tempo delle previsioni e la difficoltà di vederle confortate dai 
risultati. 
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Relazione trasmessa dal Ministro del bilancio e della 
programmazione economica Pier Luigi Romita in pre

parazione della seduta di mercoledì 19 marzo 1986 
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Onorevoli Colleghi, 

l'ampio ed approfondito dibattito in corso sulla necessità di una 
revisione della L. 5 agosto 1978, n. 468, pur investendo aspetti di essa 
indubbiamente rilevanti quali la legge finanziaria annuale, appare 
positivamente orientato, tuttavia, a far salvi i principi di base di 
quella fondamentale riforma. 

Sembra sussistere, ad esempio, una larga convergenza di opinioni 
sulla perdurante validità del modulo che vuole coinvolti nel processo 
formativo del bilancio il Governo e il Parlamento, in un confronto 
dialettico sulle più importanti scelte di politica finanziaria. E poiché 
tali scelte implicano verifiche di compatibilità delle spese eccedenti 
l'anno non solo con le risorse che il Paese ha già prodotto ma anche con 
quelle che riuscirà a produrre nel medio e nel lungo periodo, ne discende 
la conferma dell'obiettiva valenza di una impostazione di bilancio quale 
quella voluta dalla 468, cioè favorevole alla proiezione pluriennale e ad 
una metodologia programmatoria che tenga conto dell'impatto della finanza 
pubblica con l'economia generale, di cui la prima costituisce una 
componente essenziale. 

La constatazione di un sostanziale accordo sui principi di fondo 
della riforma del 1978 consente un più sereno approccio all'analisi delle 
cause degli inconvenienti cui ha dato luogo la sua applicazione pratica e 
consente, altresì, un prudente apprezzamento delle possibilità di 
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rimuovere le cause stesse, ove necessario auriche attraverso modifiche della 
normativa originaria. V'è una diffusa tendenza ad individuare il punto 
critico del sistema negli usi distorti della legge finanziaria, la cui 
ultima versione ha toccato livelli insostenibili, in ragione del 
recepimento, ancor più accentuato che in passato, di contenuti atipici e 
settoriali. Questi ultimi ne snaturano la funzione originaria, che è 
essenzialmente quella di rimodulare le grandezze previsionali in relazione 
alle nuove e maggiori spese previste da leggi Min itinere" ed ai mutamenti 
intervenuti nelle condizioni di base con le quali dovrà cimentarsi la 
gestione del bilameio nell'esercizio successivo. 

L'esegesi del fenomeno distorsivo ha portato all'individuazione di 
cause storico-politiche, ben sintetizzate nel documento elaborato nel 
gennaio del corrente anno dagli uffici della Presidenza del Senato* Non 
sembra, tuttavia, che quella dell'imputazione a comportamenti politici 
dispersivi, vuoi del Parlamento vuoi del Governo (l'aspetto è stato 
efficacemente messo in luce nel dibattito del 20 febbraio u.s. avauiti a 
questa Commissione) sia la strada giusta per cogliere l'effettiva ragione 
della devianza. In realtà, il criterio colpevolistico, indipendentemente 
dal danno arrecato alla credibilità delle istituzioni, non appaga 
l'indagine poiché si basa sul presupposto che l'istituto della legge 
finanziaria, se non fosse per il prevalere delle spinte contingenti, 
sarebbe di per sé in grado di assolvere le funzioni ad esso affidate 
dall'art. 11 della L. n. 468. 

Ma, a ben vedere, l'istituto non è in grado di funzionare soprattutto 
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perché è rimasto incompiuto rispetto al disegno sistematico in cui l'aveva 
iscritto la L. n. 468. Di tale incompiutezza la sede tecnica dà varie 
configurazioni, quali la mancata previsione, per la legge finanziaria, di 
una sua autonoma copertura, nonostante che essa, a differenza della legge 
di bilancio, sia idonea a concedere nuove autorizzazioni di spese, ovvero 
l'assenza di chiarezza dei rapporti tra legge finanziaria e legge di 
bilancio, o, ancora, il mancato adeguamento delle norme di procedura dei 
due rami del Parlamento alle esigenze del tutto peculiari di quel nuovo 
tipo di atto normativo. 

Sono tutte ragioni validissime, ma che, tuttavia, non riescono a 
cogliere l'effettiva lacuna sistematica da cui è afflitto l'istituto. Essa 
risiede, in realtà, nella mancanza di veri e propri parametri programmati
ci di medio periodo. 

Va ricordato, a tale proposito, che nella lettera stessa del citato 
art. 11 si postula l'aggancio stretto della finanziaria col bilancio 
pluriennale e con gli obiettivi di politica economica cui esso si ispira 
unitamente a quello annuale. In particolare, l'ultimo comma dello stesso 
articolo ricollega quella che può considerarsi la funzione preminente, se 
non addirittura tipica, della legge finanziaria, e cioè la manovra di 
bilancio, ad una esigenza di stretta coerenza con le previsioni di cui 
all'art. 4, ossia con quelle che disegnano i contorni ed i contenuti del 
bilancio per più esercizi. 

Senonché, dette previsioni, com'è noto, sono rimaste sostanzialmente 
inattuate, dal momento che il bilancio pluriennale si è ridotto ad una 
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mera proiezione contabile delle grandezze del primo anno del triennio 
calcolate a legislazione vigente. 

Esso, invece, deve essere qualcosa di più e di diverso. Esattamente, 
deve essere lo strumento primario di modulazione dei rapporti della 
finanza pubblica con l'economia generale, nel rispetto di. quella metodolo
gia programmatoria che si è visto essere un principio irreversibile del 
sistema costruito dalla 468. Su ciò sussistono voci discordi nella già 
richiamata sede tecnica, mentre consenziente è, in larghissima parte la 
dottrina e così pure l'istanza politica, a giudicare dalla mancanza di 
proposte abrogative delle norme che gli attribuiscono quel ruolo e quel 
significato. 

Altrettanto può dirsi per osservatori qualificati, quali l'OCSE e la 
Corte dei conti. Del punto di vista di quest'ultima può leggersi un'ag
giornata sintesi nel volume V della decisione e relazione sul Rendiconto 
Generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1984 comunicate alla 
Presidenza del Senato il 27 giugno 1985. 

Meno favorevole al bilancio pluriennale programmatico (BPP) appare 
invece la recente proposta della Ragioneria Generale dello Stato, 
incentrata sulla "programmazione finanziaria", nella cui ottica sarebbe 
affidato ad una legge annuale "di obiettivi" l'individuazione delle 
strategie di entrata e di spesa del medio periodo e delle relative 
grandezze ipotizzabili con riferimento alle previsioni assestate dell'anno 
in corso. 

La proposta non è priva di aspetti positivi, quali il maggiore rigore 
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logico e quindi la maggiore attendibilità delle poste previsionali rispet
to ai criteri di stima attuali, oltre ad una agevole revisionabilità delle 
previsioni stesse nel secondo anno del triennio a valere come primo del 
nuovo triennio, in rapporto alle concrete conferme o variazioni della 
strategia di politica economica del Governo. Tali aspetti positivi 
scontano, tuttavia, una certa qual rigidità del sistema, che appare 
proposto in termini di grandezze finanziarie che si autogiustificano senza 
una metodologia di raffronto con le potenzialità di crescita, di stallo o 
di regresso del sistema economico generale e del resto del settore 
pubblico allargato. 

Per attenuare la rilevata rigidità oltre che l'eccessiva concentra
zione, ne.1 la ''legge di obiettivi", dei momenti decisionali più rilevanti è 
stato, in questa stessa sede parlamentare, ipotizzato (si veda il già 
citato resoconto del 20 febbraio u.s.) il mantenimento della legge 
finanziaria opportunamente rivista e "asciugata" della funzione di 
delimitazione e copertura dei fondi speciali per le leggi in corso di 
approvazione, prefigurando anche la possibilità di una finanziaria 
triennale in chiave programmatica. 

Quest'ultima proposta va considerata con attenzione perchè introduce 
un ulteriore elemento di riflessione a favore dell'esigenza di una proie
zione pluriennale del bilancio e di una sua precisa intonazione programma
tica. 

La legge finanziaria triennale, previi gli opportuni correttivi anche 
a livello di procedure parlamentari, potrebbe costituire, infatti, l'eie-
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mento di verifica e di collegamento tra le grandezze globali recepite nel 
bilancio pluriennale e le esigenze settoriali da soddisfare nel corso del 
medio periodo. 

Naturalmente deve convenirsi col documento della Ragioneria Generale 
che mentre non sussistono difficoltà tecniche di costruzione del bilancio 
pluriennale a legislazione vigente (BPLV), non poche sono quelle che si 
frappongono all'impostazione del bilancio pluriennale programmatico (BPP). 
Ed è altresì indubbio che sulle disposizioni dell'art. 4 della L. n. 468, 
concernenti appunto il BPP, occorra ritornare per verificarne l'adeguatez
za allo scopo, ma non certo per eliminarle sic et sempliciter o per 
svuotarle di contenuto reale, relegando il BPLV in una posizione residuale 
e riflessa, limitata ad aggregazioni economiche espresse in meri termini 
di competenza, o addirittura abbandonando del tutto l'idea stessa del BPP. 
Su quest'ultimo cruciale aspetto è auspicabile un dibattito a livello 
politico oltre che culturale e tecnico, poiché la scelta nell'un senso o 
nell'altro potrebbe qualificare diversamente il futuro rapporto tra 
finanza pubblica ed economia complessiva oltre che le modalità di impatto 
del nostro sistema con i sistemi esterni ad esso. 

A tale riguardo occorre ricordare che in molti Paesi occidentali si 
consolida sempre più il convincimento che solo attraverso una metodologia 
di "multiyear budgeting" si può riportare la dinamica della spesa pubblica 
in un contesto di contabilizzazione delle grandezze macroeconomiche. E' 
noto che anche negli Stati Uniti, nonostante il ripudio del Planning 
Programming Budgeting System (P.P.B.S.) come metodologia globale ed il 
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passaggio, attraverso la programmazione per obiettivi (Management by 
objectives o MBO), al più complesso e contenuto sistema dello Zero Base 
Budgeting (ZBB)f si è di recente fatto ricorso al bilancio pluriennale e 
più particolarmente triennale per recuperare criteri di priorità ed una 
maggiore considerazione del fattore costo nella dinamica degli interventi 
pubblici. 

Dati di esperienze complesse ma assai interessanti sono offerti dal 
modello inglese che consta di un sistema misto, costituito da un esame 
accorpato delle spese pubbliche (Public Expenditure Survey Commitee -
PESC) e da analisi approfondite dei principali programmi (Program Analysis 
and Rewiew - PAR). 

Particolare attenzione va dedicata al modello francese di Rationali
sation des Choix Budgétaires (RCB), basato sul bilancio di programma che 
mette in evidenza la strumentalità della posta finanziaria rispetto allo 
scopo concreto da raggiungere tanto a livello di spesa corrente che di 
spesa di investimento, il che consente di pervenire con buon successo ad 
un controllo analitico del rapporto costo-benefici, dei moduli gestionali 
e dei relativi risultati, il tutto in un quadro di predeterminazione di 
obiettivi in rapporto alle potenzialità economiche dei settori di 
intervento e alla valutazione finale degli effetti indotti sui settori 
medesimi. 

Gli accenni alle altrui esperienze confortano l'impressione di 
validità non solo teorica del bilancio pluriennale e programmatico, sulla 
cui fattibilità, comunque, anche la dottrina italiana offre preziosi 
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suggerimenti, proponendo valide soluzioni di confronto tra i valori 
globali del bilancio nella loro proiezione nel medio-lungo periodo e le 
decisioni da adottare nel breve periodo. 

Sul piano della validità del BPP in termini di utilità concreta è poi 
di tutta evidenza il vantaggio che deriverebbe da un1impostazione della 
spesa di medio-lungo periodo secondo una prequantificazione rapportata al 
PIL previsto nel corrispondente periodo, o, ancor meglio, il vantaggio di 
una politica di manovra della spesa corrente (o del risparmio pubblico) 
non basata su tagli indiscriminati e privi di finalizzazioni precise bensì 
sul raggiungimento di un determinato rapporto tra il debito pubblico e il 
PIL. Rapporto da lasciare invariato o da calibrare nel periodo in relazio
ne al grado di conoscenza circa gli andamenti ciclici dell'economia 
generale che solo il BPP, a differenza del BPLV, può assicurare. 

La metodologia del bilancio programmatico, se opportunamente dosata 
da regole esterne (del tipo proposto col modello della legge di obiettivi, 
purché non limitate alla mera considerazione delle potenzialità finanzia
rie, ma estese a quelle economiche del sistema complessivo) può consentire 
una razionale previsione dei risultati differenziali. E può consentire, 
altresì, documentate valutazioni in ordine alla possibilità di ottenere 
saldi a pareggio o, più realisticamente, di contenere il disavanzo, 
applicando rigorosamente alle nuove e maggiori spese (di parte corrente o 
per rimborso di prestiti) la regola, già esistente nella 468, della 
copertura attraverso gli incrementi delle entrate dei primi due titoli, 
ovvero ponendo in essere regole di stabilizzazione del rapporto debito 
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pubblico/PIL. 
Né può trascurarsi, sotto il profilo del contenimento programmatico 

del disavanzo, un aspetto che nella stessa legge n. 468 non trova piena 
esplicitazione, ma che attraverso il BPP potrebbe trovare attuazione, 
ossia quello della programmazione delle entrate e non solo per comparti 
separati - quelle tributarie in base al tasso programmato di inflazione e 
ad altre valutazioni sulla sopportabilità della pressione fiscale, e 
quelle tariffarie e contributive in base ad appropriati parametri di 
riferimento all'entità ed alla qualità dei servizi e delle prestazioni cui 
esse si riferiscono - ma anche attraverso un raffronto della loro 
incidenza complessiva sui costi della produzione, tenuto conto dei possi
bili processi di fiscalizzazione e dei vantaggi indotti alle aziende da 
servizi pubblici efficienti. 

E non v'è dubbio, sempre per rimanere sul terreno delle implicazioni 
concrete del metodo programmatorio, che, se disponessimo già di quella più 
lunga pista d'atterraggio che è costituita dal contesto dei valori 
previsionali del BPP, oggi potremmo adottare decisioni più immediate e più 
sicure in ordine all'utilizzo delle possibilità di gettito aggiuntivo che 
derivano alla nostra finanza dal contemporaneo calo del dollaro e dei 
prezzi medi del petrolio. 

Ma vi sono anche altri aspetti e altre potenzialità della L. n. 468 
non adeguatamente attuati, quale, ad esempio, quello del bilancio di 
cassa, il quale non ha assunto il vero carattere di regolamento e di 
controllo dei flussi di cassa, ma ha mero carattere duplicativo della 
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competenza. Ciò può attribuirsi a disfunzioni nell'ambito della pubblica 
amministrazione che non è ancora in grado di formulare attendibili previ
sioni di cassa. Un ulteriore aspetto di mancata attuazione della 468 è 
costituito dal coordinamento dei vari centri della finanza pubblica, che 
l'esperienza di questi ultimi anni, specialmente in tema di impostazione 
dei tetti di spesa per la finanza locale e poi dei limiti di 
trasferibilità alla stessa di mezzi del bilancio generale, ha dimostrato 
non essere limitata al solo coordinamento dei conti pubblici o ai 
controlli sui flussi trimestrali di cassa. Il problema del coordinamento, 
infatti, implica la valutazione, e quindi la previa contabilizzazione in 
termini di grandezze aggregate, dell'incidenza dei sistemi di finanza 
derivata su quella generale, anche agli effetti di un calcolo più 
realistico del disavanzo pubblico e dell'indebitamento complessivo del 
settore pubblico allargato, portando allo scoperto le varie possibili 
sacche di debiti sommersi e le possibili ipotesi di duplicazioni o di 
altre irrazionalità nelle allocazioni di spesa, specialmente in tema di 
spesa di investimento. 

E d'altra parte, avendo ormai legislativamente esteso ad una larga 
parte di enti pubblici il metodo del BPP, non si vede come possa lo Stato 
continuare a disapplicarlo, e non solo perché ciò comporterebbe effetti 
emulativi perversi, ma specialmente perchè sarebbe contrario a principi 
elementari di razionalità e buon andamento che il discorso nascesse 
programmatico ed organico nelle sedi decentrate del potere e ridivenisse 
episodico, frammentario oppure rigidamente ed acriticamente "finanziario" 
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a livello centrale. 
Un ultimo non meno importante profilo di cui la L. n. 468 ci invita a 

tener conto, e rispetto al quale l'adozione del BPP si pone come premessa 
indispensabile, è costituito dalla verifica di proficuità, funzionalità ed 
efficienza della gestione del bilancio pubblico da effettuarsi sulla base 
del rendiconto generale dello Stato. Sarebbe erroneo ritenere che l'unico 
controllo a consuntivo postulato dall'ordinamento sia quello affidato alla 
Corte dei conti. Quest'ultima, invero, esplica un'importante funzione di 
valutazione e di referto al Parlamento, in continuità della funzione di 
controllo e delle altre che istituzionalmente le competono. Ma le norme 
della 468 sul contenuto del conto del patrimonio e sull'illustrazione dei 
dati consuntivi inclusi nel rendiconto generale implicano espressamente 
valutazioni da parte della stessa Amministrazione statale su punti 
estremamente qualificanti, quali "la dimostrazione dei vari punti di 
concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale" e 
l'apprezzamento del "significato amministrativo ed economico delle 
risultanze contabilizzate" attraverso l'analisi dei costi sostenuti e dei 
risultati conseguiti "per ciascun servizio, programma e progetto in 
relazione agli obiettivi ed agli indirizzi del programma di Governo". Lo 
sviluppo e la razionalizzazione di siffatto tipo di rilevazioni e di 
valutazioni non solo presuppongono, per essere veramente realistici ed 
efficaci, un riferimento programmatorio generale, ma costituiscono, a loro 
volta, validi riferimenti per la verifica e la nuova impostazione del BPP 
nell'anno successivo. 
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A tale proposito occorre tener presente il particolare rilievo che 
assume nella moderna economia programmatica (e in questo è il senso delle 
richiamate norme della 468 relative al consuntivo) l'analisi del rapporto 
costi-benefici e della funzionalità degli interventi non soltanto a 
livello di gestione finanziaria ma anche a livello di gestione patrimonia
le. Rispetto a quest'ultima si impone la verifica della razionalità e 
sistematicità dei criteri di acquisto, di conservazione e di impiego, il 
che appare perfino ovvio, nei riguardi del patrimonio mobiliare, che "ictu 
oculi" si presta ad essere contato come un elemento dinamico dell'economia 
pubblica e quindi, "lato sensu", anche della finanza pubblica. Ma ci si va 
convincendo sempre più della validità di quel tipo di verifica anche a 
livello di patrimonio immobiliare, il quale, a certe condizioni di spese 
di manutenzione e di possibilità di utilizzo, si pjò configurare, a 
seconda dei casi, come un fattore di incremento o di decremento del 
risparmio pubblico. Ed in tali termini occorre predisporsi a considerarne 
la valenza in sede di programmazione di bilancio una volta ultimata 
l'indagine condotta dalla commissione presieduta dal Prof. Cassese, la 
quale, comunque, ha già prodotto di recente un primo interessante 
documento. 

Quanto precede induce, nel suo insieme, a tre considerazioni 
conclusive di indole generale, che si affidano alla prudente valutazione 
del Parlamento. La prima è che, in linea di massima, può ritenersi che il 
metodo del bilancio previsionale programmatico, poiché si giova di una 
logica di dosaggio degli interventi in rapporto alle potenzialità offerte 
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nel medio periodo dal settore pubblico allargato nel contesto del sistema 
economico complessivo, consente maggiori spazi per una autolimitazione non 
perdente della discrezionalità politica, e, quindi, per ridurre se non 
proprio eliminare la drammaticità di certe rinunzie e di certi sacrifici 
nel breve periodo. Appare tuttavia essenziale, in relazione alla 
dimensione ed alle caratteristiche dell'impegno, che la fase della 
decisione politica sia confortata, a livello tecnico-amministrativo, da un 
supporto organizzativo e conoscitivo e da uno strumentario procedurale 
della fase di istruttoria e di studio molto più ampi ed articolati di 
quelli attuali, ed in tal senso si muoverà la già preannunciata riforma 
del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica. 

La seconda considerazione scaturisce da quanto messo in luce dalla 
disamina qui svolta, ma anche dalla maggior parte delle altrui analisi, e 
cioè che la riforma del 1978 ha il raro ed inestimabile pregio 
dell'organicità del discorso, tanto a livello di strutturazione degli 
istituti quanto a livello di collegamenti funzionali tra gli stessi. Di 
conseguenza, essa sembra aver bisogno, più che di revisioni radicali, di 
provvedimenti attuativi delle norme rimaste inapplicate e la cui mancanza 
pregiudica la prevista funzionalità dell'insieme, a parte, naturalmente, 
quegli aggiustamenti ed aggiornamenti che l'esperienza dei suoi primi 
sette anni di vita suggerisce, e di cui sono stati qui offerti taluni 
esempi. In ogni caso, se ugualmente si ritenesse che ricorrano gli estremi 
per interventi più incisivi, va segnalata l'opportunità di evitare il 
metodo della chirurgia per singolo articolo, singolo comma, o singolo 
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istituto, e di far precedere, invece, qualsiasi operazione a fini 
abolitivi, modificativi o anche solo correttivi, da un'attenta rilettura 
dell'intero testo legislativo e dei suoi significati espressi ed 
impliciti. 

Ciò al fine di scongiurare il rischio che l'autonoma modifica di una 
parte produca irreversibili effetti negativi su altra parte del tessuto 
connettivo con cui quell'importante riforma è stata costruita. 

L'ultima considerazione è che un discorso concreto di impostazione 
del bilancio pluriennale programmatico presuppone l'adozione del piano a 
medio termine che dà la misura della collocazione delle linee fondamentali 
della finanza pubblica nel contesto delle grandezze macroeconomiche di cui 
consta l'economia generale. 

Il piano a medio termine, da approvarsi e da rivedersi annualmente 
per il necessario scorrimento dal Consiglio dei Ministri, costituisce, a 
sua volta, il primo qualificante stadio del processo di formazione del 
bilancio a base programmatica. 

In una fase successiva deve precedersi alla elaborazione, da parte 
del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica del BPP a base 
triennale, di intesa con il Ministero del Tesoro e con il Ministero delle 
Finanze. Il BPP, da approvarsi con legge accompagnato dalla relazione 
previsionale e programmatica in proiezione triennale, è strutturato in 
modo da recepire in termini di grandezze finanziarie le proiezioni 
programmatiche del piano a medio termine. 
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Successivamente, il Governo presenta al Parlamento lo schema di legge 
di bilancio annuale a legislazione vigente per l'anno successivo - primo 
del triennio - nonché uno schema di legge finanziaria che introduca 
nell'ordinamento le indicazioni del BPP, apportando quelle variazioni alle 
poste del BPP stesso atte a tradurre in termini di bilancio la manovra 
finanziaria dell'anno in relazione anche alle esigenze di copertura delle 
leggi approvate in corso di esso a valere sugli appositi fondi globali. In 
ogni caso la legge finanziaria va accompagnata da una verifica delle 
conseguenze delle sue indicazioni sull'equilibrio finanziario previsto per 
i due anni successivi del triennio. 

Così ridisegnata, la legge finanziaria potrà rientrare nei limiti 
istituzionali che le sono propri ma, a salvaguardia dell'effettiva 
funzionalità del sistema, occorrerà anche una opportuna modifica dei 
regolamenti parlamentari che garantisca tempi predeterminati e preferen
ziali non alla sola legge finanziaria ma anche ai più significativi 
provvedimenti legislativi di spesa, specialmente a quelli di iniziativa 
governativa. 
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Note aggiuntive trasmesse dal Segretario generale 
della programmazione Corrado Fiaccavento a com
pletamento delle risposte date nella seduta pomeri

diana di mercoledì 19 marzo 1986 
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Note aggiuntive all'audizione del Prof. Corrado Fiaccavento  
Segretario Generale della Programmazione 

La variabile principale nelle mani del Governo per indirizzare 
il processo di sviluppo dell'economia nella stabilità è rappresentata 
dalla gestione della finanza pubblica. 

Nel formulare programmi relativi alla finanza pubblica, se è 
prioritario - nell'attuale situazione - porsi l'obiettivo di pervenire 
ad un suo risanamento, è necessario però contemperare l'azione a ciò 
finalizzata con quella diretta a astenere, attraverso un organico piano 
a medio termine, politiche settoriali capaci di favorire lo sviluppo 
del reddito e dell'occupazione. Particolare attenzione deve però essere 
posta affinchè il finanziamento del programma avvenga su base reale, 
favorendo con le necessarie riforma e aggiustamenti la piena 
utilizzazione degli strumenti che a tal fine offre la legislazione. 

Si ricorda che il principio fondamentale su cui poggia la 468 è 
che il riscontro di copertura di provvedimenti comportanti maggiori 
spese o minori entrate deve essere ricercato nella compatibilità delle  
stesse con 1 vincoli del quadro economico generale, attraverso il 
Bilancio Pluriennale Programmatico e la Legge Finanziaria. 

A tutt'oggi il Bilancio Pluriennale Programmatico, che avrebbe 
dovuto costituire altresì il binario entro cui si sviluppava 
annualmente la Legge Finanziaria, non ha trovato attuazione e, 
conseguentemente, tutto il sistema della 468 ne è risultato stravolto. 

Già nella Relazione ai rendiconti consuntivi dello Stato del 
1980 e 1981 la Corte dei Conti nel commentare la mancata presentazione 
del Bilancio Pluriennale Programmatico richiamava la gravità di tale 
lacuna nel sistema delineato dalla legge 468. Più precisamente 
sottolineava come "viene a mancare così, il termine di riferimento 
offerto, sia ai fini della impostazione complessiva delle politiche di 
bilancio, sia ai fini di riscontro per la copertura di spese 
pluriennali in conto capitale, delle indicazioni programmatiche del 
saldo netto da finanziare e del limite massimo di ricorso al mercato 
per ciascun esercizio". 
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La mancata attuazione del Bilancio Pluriennale Programmatico ha 
indubbiamente risentito del fatto che, cosi come è stato concepito 
(cioè in termini di sola competenza del Bilancio statale) non appare 
immediatamente come lo strumento più idoneo per la citata verifica di 
compatibilità, in quanto redatto in termini non omogenei con i conti 
nazionali, in cui si esprimono le previsioni circa il quadro economico 
•generale che si assume come punto di riferimento e di riscontro delle 
politiche governative nel periodo considerato. Se vogliamo che il 
Bilancio Pluriennale Programmatico possa adempiere alla sua funzione 
dobbiamo pertanto essere in grado di immaginare tale bilancio come la 
proiezione biunivoca dei MuqL delle Pubbliche Amministrazioni, che 
sono quelli che sottostanno alla costruzione delle previsioni 
programmatiche del quadro macroeconomico generale e che consentono di 
verificare come gli interventi da cui la spesa pubblica trae origine 
interagiscono sulle principali grandezze del quadro economico generale 
e quindi sullo sviluppo del reddito e dell'occupazione. Al fine di 
poter valutare la capacità del sistema di "sopportare" una data 
espansione della spesa pubblica in disavanzo, è necessario però 
integrare tali conti con l f onere che il sistema sopporta per il 
fabbisogno degli altri Enti del Settore Pubblico Allargato, in quanto è 
l'indebitamento netto della P.A. ed il fabbisogno di questi Enti che 
concorrono con il settore privato all'utilizzo del Credito Totale 
Interno. 

Se la costruzione del Bilancio Pluriennale Programmatico - o 
programmazione finanziaria come dir si voglia - è strumento essenziale 
per verificare la compatibilità delle azioni programmatiche/ che hanno 
riflessi sulla finanza pubblica, con i vincoli posti dal prospettato 
quadro di riferimento macroeconomico e, quindi, per impedire che  
vengano programmate ed assunte spese alle quali lo sviluppo economico  
ipotizzato del Paese non è in grado di assicurare adeguata copertura  
reale, è implicito che la costruzione di un Bilancio Pluriennale  
Programmatico svincolato da un Piano a Medio Termine che fornisca il  
punto di confronto non ha significato, e non può quindi adempiere alla 
sua funzione. 

Si ritiene pertanto che: 

Il Bilancio Pluriennale Programmatico non può nascere che 
come proiezione di un Piano a Medio Termine che abbia una 
durata uguale a quella del Bilancio Pluriennale 
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Programmatico medesimo e che assuma come punto di 
riferimento e di riscontro delle azioni programmatiche un 
quadro previsionale macroeconomico della nostra economia; 

il Bilancio Pluriennale Programmatico, proprio perchè 
nasce nell'ambito di un piano a medio termine viene ad 
essere impostato con riferimento ai conti delle Pubbliche 
Amministrazioni in generale anche se formalmente redatto 
come Bilancio Programmatico dello Stato; gli obiettivi 
programmatici che vengono assunti rispetto allo sviluppo 
di taluni elementi fondamentali di detti conti devono 
essere traslati nei conti del Settore Statale e, andando 
a ritroso, nei confronti del Bilancio dello Stato, in 
termini di competenza e di cassa. Ciò perchè è in termini 
di Bilancio statale che viene impostata e presentata 
annualmente al Parlamento la manovra di bilancio, con cui 
si dà anno per anno attuazione al piano medesimo e perchè 
nel Bilancio statale che devono essere precostituiti i 
fondi speciali per la copertura dei provvedimenti che 
dovranno essere presentati in attuazione del Piano a 
Medio Termine e che nel Bilancio Pluriennale 
Programmatico hanno riscontrato la copertura. 

In definitiva il Bilancio Programmatico dello Stato dovrebbe 
contenere per tutto il periodo considerato (preferibilmente un 
quinquennio) almeno le seguenti appostazioni anno per anno, espresse in 
valore assoluto, ovvero come variazione percentuale rispetto all'anno 
precedente ; 

Entrate 
Tributarie 
Extratributarie 
altre 
Totale entrate finaili 

Spese 
Correnti 
- personale 
- trasferimenti 
- interessi 
- altre 
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Conto capitale al netto partite finanziarie 
- investimenti diretti 
- trasferimenti 
- altre 

Partite finanziarie 
Totale spese finali 

Risultati differenziali 
risparmio pubblico 
risparmio pubblico al netto interessi 
saldo netto da finanziare 

Per dar corpo alla impostazione brevemente sintetizzata si 
dovrebbe far riferimento al seguente insieme di procedure e di tempi: 

- Entro il mese di gennaio il Ministro per il Bilancio e la 
programmazione Economica presenta al CIPE le linee 
fondamentali (le cosiddette opzioni) per l'impostazione del 
Piano a Medio Termine; 

- entro lo stesso termine le linee fondamentali del Piano 
vengono trasmesse alle Regioni; la Commissione 
interregionale prevista dall'art. 13 della legge 16 marzo 
1970 n. 281, esprime il proprio parere entro il mese di 
febbraio; 

entro il mese di aprile il Ministro per il Bilancio e la 
Programmazione Economica elabora il piano a Medio Termine, 
corredato dell'indicazione delle azioni programmatiche 
necessarie per la sua realizzazione e lo trasmette al 
Parlamento, previa approvazione del Consiglio dei Ministri; 

- entro il mese di giugno il Ministro per il Bilancio e la 
Programmazione Economica di concerto con il Ministro del 
Tesoro presenta al Parlamento il disegno di legge relativo 
al "Bilancio Pluriennale Programmatico" ovvero le norme per 
la programmazione della finanza pubblica. Il disegno di 
legge viene approvato dal Parlamento entro il mese di 
luglio. 
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A partire dalla sua approvazione ed entro il 30 settembre i 
Ministri del Bilancio e del Tesoro e gli altri Ministri 
competenti presentano al Parlamento i disegni di legge di 
attuazione delle azioni programmatiche individuate dal 
Piano a Medio Termine, rilevanti per la finanza pubblica. 
La discussione e deliberazione parlamentare su tali 
provvedimenti interverrà gradualmente secondo le priorità 
concordate tra Governo e Parlamento. 

La presentazione del Bilancio annuale e pluriennale a 
legislazione vigente, della Legge Finanziaria e della 
Relazione Previsionale e Programmatica segue le procedure 
indicate nella 468, anche se i tempi delle diverse fasi 
iniziali dovranno essere alquanto posticipati per non 
sovrapporsi alle procedure del Bilancio Pluriennale 
Programmati co• 

La durata del Piano a Medio Termine e quindi del Bilancio 
Pluriennale Programmatico dovrebbe essere di un 
quinquennio. Il Piano a Medio Termine e il B.P.P. 
dovrebbero essere aggiornati ciascun anno. 



PAGINA BIANCA



DOCUMENTO CONCLUSIVO 337 

Documento trasmesso dalla Commissione tecnica 
per la spesa pubblica a completamento della audi

zione di martedì 18 marzo 1986 
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MINISTERO DEL TESORO 
Commissione Tecnica per la Spesa Pubblica 

IL GOVERNO DELLA FINANZA PUBBLICA E LA LEGGE FINANZIARIA 

Roma, 16 Aprile 198 6 
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1 . I l p r o b l e m a e l e p r o p o s t e 

I l p r o c e s s o d i g o v e r n o d e l l a f i n a n z a p u b b l i c a d e l i n e a t o 
c o n l a l e g g e d i r i f o r m a d e l l a c o n t a b i l i t a * d i S t a t o n o n e ' 
r i u s c i t o a r a l l e n t a r e i n m i s u r a d i r i l i e v o l a d i n a m i c a d e l l a 
s p e s a e d e i d i s a v a n z i d e ' t 1 ì a n : i o p u b b l i c o . S p e s s o q u e s t i 
u l t i m i h a n n o t r a v a l i c a * r . L <-• i r r p c r t i c o n s i d e r e v o l i , i l i m i t i 
p r e f i s s a t i d a l G o v e r n o . C ^ c v' d i p e s o , d a u n l a t o , d a l l a 
r i l e v a n z a d e l l e f o r z e d i f o n d o c h e s o s p i n g o n o l a s p e s a 
p u b b l i c a , d a l l ' a l t r o , d a l l ' i n a d e g u a t e z z a d e g l i i n t e r v e n t i d i 
r e g o l a z i o n e d e l l a f i n a n z a p u b b l i c a , q u a s i e s c l u s i v a m e n t e 
a f f i d a t i a l l e l e g g i f i n a n z i a r i e . 

L a C o m m i s s i o n e T e c n i c a p e r l a S p e s a P u b b l i c a c o n d i v i d e i l 
p u n t o d i v i s t a d i c h i s o s t i e n e c h e u n a d e l l e c a u s e d i 
i n s o d d i s f a z i o n e n e i r i g u a r d i d e l l a L . 4 6 8 d e r i v i d a l l a 
d i f f i c o l t a * d i u s a r e l a L . F . c o m e v e i c o l o l e g i s l a t i v o p e r 
i n t e r v e n t i s e t t o r i a l i r i l e v a n t i ; i n o l t r e c o n c o r d a n e l r i t e n e r e 
c h e e ' d i f f i c i l e d a r e e f f e t t i v e r a z i o n a l i t à * a l p r o c e s s o d i 
d e c i s i o n e d i b i l a n c i o p e r l ' e c c e s s i v a c o m p r e s e n z a , n e l l a L . F . , 
d i e l e m e n t i d i d e c i s i o n i a t t i n e n t i a l d i s e g n o d i p o l i t i c a d i 
b i l a n c i o c o n e l e m e n t i d i d e c i s i o n e a t t i n e n t i a l l ' e s e c u z i o n e d i 
q u e s t a p o l i t i c a . E ' , t u t t a v i a , n e c e s s a r i o a g g i u n g e r e c h e g l i 
s c a r s i r i s u l t a t i i n t e r m i n i d i c o n t r o l l o e d i r i q u a l i f i c a z i o n e 
d e l l a s p e s a p u b b l i c a s o n o a d d e b i t a b i l i a l f a t t o c h e l a 
d e c i s i o n e d i p o l i t i c a d i b i l a n c i o , a f f i d a t o e s c l u s i v a m e n t e a l l e 
l e g g i f i n a n z i a r i e , n o n e ' s t a t a c 0 1 1 e g a t a a d u n a v i s i o n e 
p l u r i e n n a l e d i q u e s t a p o l i t i c a , n e * e * s t a t a b a s a t a s u u n a 
c o n o s c e n z a g l o b a l e d e l l a f i n a n z a p u b b l i c a : d u e e l e m e n t i c h e , 
n e l l a L . 4 6 8 , c o s t i t u i v a n o l a p r e m e s s a l o g i c a n e c e s s a r i a d e l l e 
d e c i s i o n i d a prendere c o l b i l a n c i o d e l l o S t a t o e l a l e g g e 
f i n a n z i a r i a . I n o l t r e , a p p a r e a s s a i d i f f i c i l e p r e n d e r e u n a 
d e c i s i o n e a n t i c i p a t a a l l a p r i m a v e r a s u u n " a r t i c o l o u n o " , c i o è ' 
s u u n l i v e l l o m a s s i m o d i r i c o r s o a l m e r c a t o , a l d i f u o r i d i u n 
q u a d r o r a z i o n a l e e c o m p l e t o d i d e c i s i o n i d i f i n a n z a p u b b l i c a . 

L a C o m m i s s i o n e T e c n i c a p e r l a S p e s a P u b b l i c a r i t i e n e 
p e r c i ò ' c h e g l i i n t e r v e n t i n e c e s s a r i r i g u a r d i n o i s e g u e n t i 
p u n t i : 

a ) l a p r e d i s p o s i z i o n e d i u n c o n t o p l u r i e n n a l e d i c a s s a d e l 
s e t t o r e p u b b l i c o , c o m e a n t e c e d e n t e l o g i c o d e l l a d e c i s i o n e 
d i b i l a n c i o a n n u a l e , e l ' a p p r o v a z i o n e d i u n a s u a v e r s i o n e 
p r o g r a m m a t i c a d a p a r t e d e l G o v e r n o e , a t t r a v e r s o m o z i o n e , 
d e l P a r l a m e n t o ; 

b ) l a p r e d i s p o s i z i o n e d i u n b i l a n c i o p l u r i e n n a l e t e n d e n z i a l e 
p r o g r a m m a t i c o d e l l o S t a t o , d i c o m p e t e n z a , c o n u n c o n t e n u t o 
p i ù ' l i m i t a t o d i q u e l l o p r e v i s t o d a l l a L . 4 6 8 e d a p p r o v a t o 
c o n l e g g e d a l P a r l a m e n t o ; 

c ) l a s e p a r a z i o n e d e l l a d e c i s i o n e s u l l ' a m m o n t a r e c o m p l e s s i v o 
d i r i s o r s e d a u t i l i z z a r e n e l b i l a n c i o a n n u a l e d e l l o S t a t o 
d a l l a d e c i s i o n e s u l l a d i s t r i b u z i o n e d i t a l i r i s o r s e ; 

d ) l ' e s t e n s i o n e d e i t e m p i d i p r e d i s p o s i z i o n e e d i e s a m e d e i 
p r o v v e d i m e n t i d i l e g g e c o e r e n t i c o n l a d e c i s i o n e s u l l e 
r i s o r s e , a t t r a v e r s o u n a n t i c i p o r i s p e t t o a l l a L . F . , c h e 
t u t t a v i a r i m a r r e b b e c o m e e l e m e n t o " d i c h i u s u r a " d e l 
d i s e g n o . 
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2 . 
2 . I l c o m p l e t a m e n t o d e l q u a d r o i n f o r m a t i v o d e l l a L. 468 

C o n l a l e g g e d 1 r'' — • d f 1 l a c o n t a b i l i t a ' d i S t a t o , 
l ' a n a l i s i d e l l e t e n d e n z e ; : u • - f n n a 1 i d e l l a f i n a n z a p u b b l i c a e ' 
s t a t a b a s a t a s u l l ' e v o l u z i o n e a l e g i s l a z i o n e v i g e n t e d e l 
b i l a n c i o d e l l o S t a t o , p e r i l q u a l e a v r e b b e d o v u t o e s s e r e 
p r e d i s p o s t a a n c h e u n a v e r s i o n e p r o g r a m m a t i c a . L ' a n a l i s i d e l 
s o l o b i l a n c i o p l u r i e n n a l e d e l l o S t a t o a p p a r e p e r o ' i n a d e g u a t a 
r i s p e t t o a l l e f i n a l i t à ' d i c o n t r o l l o d e l l a f i n a n z a p u b b l i c a . I n 
p r i m o l u o g o , i n b a s e a l l a l e g i s l a z i o n e v i g e n t e , a l b i l a n c i o 
d e l l o S t a t o a p r i o r i f a c a r i c o s o l o u n a p a r t e d e l l a s p e s a d e g l i 
e n t i d e c e n t r a t i . L e e v e n t u a l i m a g g i o r i o c c o r r e n z e v e n g o n o a 
g r a v a r e s u d i e s s o s o l o a p o s t e r i o r i ( i d i s a v a n z i d i q u e s t i 
e n t i r a p p r e s e n t a n o i l s a l d o t r a e n t r a t e e s p e s e c h e r i s e n t o n o 
i n m i s u r a e c o n t e m p i , t a l v o l t a a s s a i d i v e r s i , d e l l ' a n d a m e n t o 
d e l l e v a r i a b i l i m a c r o e c o n o m i c h e e d e m o g r a f i c h e ) . I n t a l u n i 
c a s i , i n o l t r e , q u e s t e o c c o r r e n z e s i s c a r i c a n o t e m p o r a n e a m e n t e 
s u l l a g e s t i o n e d i t e s o r e r i a d e l l o S t a t o , i c u i f l u s s i d i s p e s a 
n e g l i u l t i m i a n n i s o n o a n d a t i g r a d u a l m e n t e e s t e n d e n d o s i . I n 
s e c o n d o l u o g o , c o n i l d e c e n t r a m e n t o d e l l e f u n z i o n i i n t e r v e n u t o 
n e g l i u l t i m i d e c e n n i , l a s p e s a f i n a l e d e l s e t t o r e p u b b l i c o e * 
a l l o c a t a , i n l a r g a m i s u r a , p r e s s o g l i e n t i p e r i f e r i c i , i q u a l i 
p e r f i n a n z i a r s i p o s s o n o r i c o r r e r e a n c h e a l p r e l e v a m e n t o d i 
f o n d i p r e s s o l a t e s o r e r i a d e l l o S t a t o o p r e s s o i l s i s t e m a 
b a n c a r i o e , i n f i n e , a l l ' i n d e b i t a m e n t o c o n l e i s t i t u z i o n i 
c r e d i t i z i e . 

I n q u e s t a s i t u a z i o n e , l a c a r e n z a d i u n c o n t o d e l s e t t o r e 
p u b b l i c o c u i c o n f r o n t a r e i l b i l a n c i o d e l l o S t a t o , i n f i c i a a n c h e 
l ' u t i l i z z o d e l b i l a n c i o p l u r i e n n a l e p r o g r a m m a t i c o , c o m e 
s t r u m e n t o d i r e g o l a z i o n e d e l l ' i n t e r v e n t o d e l l e g i s l a t o r e e d 
a c c r e s c e l e d i f f i c o l t a ' d i c o s t r u z i o n e d i q u e s t o . 

I n p a r t i c o l a r e , i l f a t t o c h e n e l b i l a n c i o d e l l o S t a t o l e 
e r o g a z i o n i s o n o c o s t i t u i t e i n l a r g a p a r t e d a t r a s f e r i m e n t i a g l i 
e n t i d e c e n t r a t i d i s p e s a , r e n d e i m p o s s i b i l e e s a m i n a r e , e 
d e c i d e r e , a t t r a v e r s o q u e s t o , l a d e s t i n a z i o n e f i n a l e d e l l e 
r i s o r s e e g l i a n d a m e n t i e f f e t t i v i d e l l a f i n a n z a p u b b l i c a . A l 
c o n t o p l u r i e n n a l e d e l s e t t o r e p u b b l i c o d e v e c o l l e g a r s i , c o m e 
s t r u m e n t o d i r a c c o r d o c o n l e d e c i s i o n i d i b i l a n c i o a n n u a l e , u n 
b i l a n c i o p l u r i e n n a l e d e l l o S t a t o . 

3 . I l c o n t o p l u r i e n n a l e d e l s e t t o r e p u b b l i c o 

I l c o n t o p l u r i e n n a l e d e l s e t t o r e p u b b l i c o d o v r e b b e e s s e r e 
f a t t o , i n a r m o n i a c o n l o s p i r i t o d e l l a L . 4 6 8 c h e t e n d e a 
s e p a r a r e n e t t a m e n t e , n e l p r o c e s s o d i b i l a n c i o , l e d e c i s i o n i 
g i à ' p r e s e d a l l e n u o v e d e c i s i o n i , i n d u e v e r s i o n i : " a 
l e g i s l a z i o n e v i g e n t e " , e " p r o g r a m m a t i c o " . 

L a d i s t i n z i o n e t r a i d u e t i p i e * s t a t a g i à ' d i s c u s s a d a l l a 
C o m m i s s i o n e T e c n i c a p e r l a S p e s a P u b b l i c a , e d i r e l a t i v i 
p r o b l e m i d i c o s t r u z i o n e e s a m i n a t i i n t e r m i n i a p p l i c a b i l i s i a a l 
b i l a n c i o s t a t a l e c h e a q u e l l o d e l s e t t o r e p u b b l i c o . T r a t t a n d o s i 
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d i q u e s t ' u l t i m o , t u t t a v i a , 
v i g e n t e " d o v r e b b e i n t e n d e r s i 
d e c i s i o n i i n v a r i a t e " . 

3 . 
i l c o n c e t t o d i " l e g i s l a z i o n e 

c o m e " b i l a n c i o t e n d e n z i a l e a 

* f r ^ f r r : e d i l u n g o p e r i o d o d e l l a 
f< : : f / • ; c r, d o 1 1 a c o n r i f e r i m e n t o a l l e 

: : o r e p u t b l i c o v e r s o i s o g g e t t i a d 
f a m i g l i e e l e i m p r e s e . L a f a s e 

q u e l l a d i c a s s a , i n q u a n t o p i ù ' 
v i c i n a a l l ' e s p l i c a r s i d e g l i e f f e t t i d e l l ' a z i o n e p u b b l i c a 
s u l l ' a t t i v i t à * e c o n o m i c a e c o m p a t i b i l e c o n l ' a n a l i s i d e i f l u s s i 
c r e d i t i z i e f i n a n z i a r i . 

L ' i n d i v i d u a z i o n e d e ^ ' t 
f i n a n z a p u b b l i c a d o v r e t e 
e n t r a t e e d a l l e s p e s e d e i s e t 
e s s o e s t e r n i e c i o è ' l e 
e s a m i n a t a d o v r e b b e e s s e r e 

L e s t i m e t e n d e n z i a l i p e r i l s e t t o r e p u b b l i c o (1) 
d o v r e b b e r o e s s e r e b a s a t e s u i d i r i t t i a c q u i s i t i d a i p e r c e t t o r i 
d e i t r a s f e r i m e n t i o d a i b e n e f i c i a r i d e i s e r v i z i e , p e r l a p a r t e 
i n f l u e n z a t a d a l l e d e c i s i o n i d e l l e a m m i n i s t r a z i o n i , s u l l a 
r i p e t i z i o n e d e i c o m p o r t a m e n t i o s s e r v a t i n e l p a s s a t o . C i ò * 
c o n s e n t i r e b b e d i s u p e r a r e l e d i f f i c o l t a ' c o n n e s s e c o n 
l ' a d o z i o n e d i a g g r e g a t i p i ù * r i s t r e t t i o d i i p o t e s i d i 
i n v a r i a n z a d e l l a l e g i s l a z i o n e d i s p e s a d e g l i e n t i c e n t r a l i : l a 
p r o g r e s s i v a p e r d i t a d i i m p o r t a n z a d e i f l u s s i d e l b i l a n c i o 
r i s p e t t o a q u e l l i d e l s e t t o r e p u b b l i c o a l l a r g a t o ; l a s c a r s a 
s i g n i f i c a t i v i t à ' d e i t r a s f e r i m e n t i a l e g i s l a z i o n e v i g e n t e i n 
f a v o r e d e g l i e n t i d e c e n t r a t i d i s p e s a ; l ' i m p o s s i b i l i t a * d i 
v a l u t a r e c o m p i u t a m e n t e l e p o l i t i c h e d i a u m e n t o d e l l e e n t r a t e o 
d i r i d u z i o n e d e l l a s p e s a d e g l i e n t i d e c e n t r a t i , d a t a l a l o r o 
e q u i v a l e n z a c o n r i f e r i m e n t o a l b i l a n c i o d e l l o S t a t o o a l 
s e t t o r e s t a t a l e ( i n e n t r a m b i i c a s i s i h a u n i c a m e n t e u n a 
f l e s s i o n e d e i t r a s f e r i m e n t i i n l o r o f a v o r e ) . 

D e f i n i t o i l q u a d r o t e n d e n z i a l e , s i d o v r e b b e p r o c e d e r e a d 
i n d i v i d u a r e p r e c i s i o b i e t t i v i p e r l a f i n a n z a p u b b l i c a 
c o m p a t i b i l i c o n l ' a n d a m e n t o d e s i d e r a t o p e r l ' e c o n o m i a . E s s i 
d o v r e b b e r o f a r r i f e r i m e n t o a i p r i n c i p a l i i n d i c a t o r i s i n t e t i c i 
d e l l ' a t t i v i t à ' d e l s e t t o r e p u b b l i c o : p r e s s i o n e f i s c a l e , 
i n c i d e n z a s u l p r o d o t t o i n t e r n o d e l l a s p e s a ( d i s t i n g u e n d o l a 
p a r t e c o r r e n t e , q u e l l a i n c o n t o c a p i t a l e e l e p a r t i t e 
f i n a n z i a r i e ) , d e i d i s a v a n z i e d e l d e b i t o p u b b l i c o . L a s p e s a 
( c o m e p u r e i s a l d i ) d o v r a n n o e s s e r e c a l c o l a t i a l n e t t o d e l l e 
e r o g a z i o n i p e r i n t e r e s s i , p e r i n d i c a r e l e v a r i a b i l i s u l l e q u a l i 
d e v e i n c i d e r e , i n p r i m a i s t a n z a , l a p o l i t i c a d i b i l a n c i o . 

L a s t r u t t u r a d i q u e s t o c o n t o d o v r e b b e c o n s e n t i r e u n 
r i f e r i m e n t o i m m e d i a t o a i g r a n d i s e t t o r i d i s p e s a - r e g i o n i , 
e n t i l o c a l i , I N P S , e n t i s a n i t a r i , e c c . . 

I l r a f f r o n t o d e g l i o b i e t t i v i i n d i c a t i c o n l e g r a n d e z z e 
r i s u l t a n t i d a l q u a d r o t e n d e n z i a l e c o n s e n t i r e b b e d i d e f i n i r e l a 
d i m e n s i o n e d e l l e c o r r e z i o n i d a a p p o r t a r e a l l e e n t r a t e e d a l l e 
s p e s e n e i v a r i s e t t o r i d i i n t e r v e n t o . A l c o n t r a r l o d i q u a n t o 
o g g i a v v i e n e , p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e d o v r e b b e e s s e r e d e d i c a t a 

0 
( 1 ) S e c o n d o l a C o m m i s s i o n e T e c n i c a p e r l a S p e s a P u b b l i c a 

l ' a g g r e g a t o a c u i d o v r e b b e f a r s i r i f e r i m e n t o e * i l s e t t o r e 
P . A . d i c o n t a b i l i t a ' n a z i o n a l e p i ù * l e A z i e n d e A u t o n o m e e 
M u n i c i p a l i z z a t e e d e s c l u s o l ' E N E L . 
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4 . 

a l c o l l e g a m e n t o d e g l i o b i e t t i v i d i l u n g o p e r i o d o c o n q u e l l i 
a n n u a l i ( a t t u a l m e n t e i s a l d i a n n u i v e n g o n o r i d e f i n i t i o g n i 
a n n o , s e n z a a l c u n a c o n s i d e r a z i o n e p e r i v a l o r i i n d i c a t i n e g l i 
e s e r c i z i p r e c e d e n t i ) . D e v e : : f e s s e r e c o m u n q u e g a r a n t i t o 
l ' u t i l i z z o d e l b i i a r ; / : J C O s i a p e r f i n i 
a n t i c o n g i u n t u r a l i , s i a p e • • c • ' " • r , t e a d e v e n t i n o n p r e v i s t i a l 
m o m e n t o d e l l a d e f i n i z i o n e o e g l i c o l e t t i v i d i m e d i o p e r i o d o . 

4 . L ' o r i z z o n t e p l u r i e n n a l e 

L e u l t i m e d u e e s i g e n z e d e l i n e a t e p o r t e r e b b e r o a d e s c l u d e r e 
l a f i s s a z i o n e d i o b b i e t t i v i r i g i d i p e r i l s e c o n d o e t e r z o a n n o 
c h e a b b i a n o c i o è ' v a l o r e 1 e g a 1 e ( t a n t o p i ù ' c h e o g n i a n n o v i e n e 
r i p r e s e n t a t a u n a n u o v a p o l i t i c a d i b i l a n c i o p l u r i e n n a l e , e 
q u e s t a c o s t i t u i s c e l ' u n i c o r i f e r i m e n t o s t a b i l e p e r l e 
s u c c e s s i v e d e c i s i o n i ) . I n a l t r e p a r o l e , l a C T S P n o n r i t i e n e c h e 
s i d e b b a r i g o r o s a m e n t e v i n c o l a r e l a d e c i s i o n e a n n u a l e , r e l a t i v a 
a d u n c e r t o e s e r c i z i o , a g l i o b b i e t t i v i i n d i c a t i i n b i l a n c i 
p l u r i e n n a l i p r e c e d e n t i , p e r q u e l l o s t e s s o e s e r c i z i o . T u t t a v i a 
a p p a r e e s t r e m a m e n t e i m p o r t a n t e c h e l e d e c i s i o n i d i p o l i t i c a d i 
b i l a n c i o a s s u m a n o e f f e t t i v a m e n t e c o m e c r i t e r i o i s p i r a t o r e u n a 
r e g o l a d i m e d i o p e r i o d o . G l i s c o s t a m e n t i t r a g l i o b b i e t t i v i 
p l u r i e n n a l e i n p r e c e d e n z a e s p o s t i e d a p p r o v a t i e q u e l l i 
n u o v a m e n t e p r o p o s t i , p e r l ' a n n o e p e r i l t r i e n n i o , a n d r e b b e r o 
a l l o r a p e r q u a n t o p o s s i b i l e e v i t a t i , e s e i n e v i t a b i l i , m o t i v a t i 
s e r i a m e n t e d a l G o v e r n o ; l e p o s s i b i l i r a g i o n i d i s c o s t a m e n t o 
s o n o t r e : l ' e v e n t u a l e d i v a r i o t r a o b i e t t i v i p r o g r a m m a t i c i e 
r i s u l t a t i r e a l i z z a t i n e g l i e s e r c i z i p r e c e d e n t i ; u n a n d a m e n t o 
d e l l e v a r i a b i l i m a c r o e c o n o m i c h e d i f f o r m e d a q u e l l o i p o t i z z a t o ; 
i n f i n e , i l p r e s e n t a r s i d i e v e n t i d i a l t r a n a t u r a n o n p r e v i s t i 
a l m o m e n t o d e l l a f o r m u l a z i o n e d e l q u a d r o d i r i f e r i m e n t o . 

5 . L ' a n t i c i p a z i o n e , a l l a p r i m a v e r a , d e l l a R e l a z i o n e  
P r e v i s i o n a l e e P r o g r a m m a t i c a 

I l p r o c e s s o d e c i s i o n a l e d e s c r i t t o p o t r e b b e c o n c r e t a r s i i n 
u n a e s p o s i z i o n e , n e l l a R e l a z i o n e p r e v i s i o n a l e e p r o g r a m m a t i c a , 
d e g l i a n d a m e n t i t e n d e n z i a l i e d e g l i o b i e t t i v i d i l u n g o p e r i o d o 
( n u m e r o d e g l i a n n i e s a m i n a t i p o t r e b b e e s s e r e p a r i a t r e o , a 
c i n q u e ) . 

L ' e p o c a i d o n e a p e r l a d e f i n i z i o n e d i u n q u a d r o t e n d e n z i a l e 
e p r o g r a m m a t i c o d o v r e b b e e s s e r e i l m e s e d i a p r i l e ; e s s a 
a p p a r i r e b b e f a v o r e v o l e , d a t e l a d e f i n i z i o n e a l l a f i n e d i m a r z o 
d e i c o n s u n t i v i p e r l ' a n n o p r e c e d e n t e e l a p o s s i b i l i t à ' d i 
c o n o s c e r e c o n s u f f i c i e n t e p r e c i s i o n e g l i a n d a m e n t i p e r l ' a n n o 
i n c o r s o e q u i n d i d i f o r m u l a r e i p o t e s i r e a l i s t i c h e p e r q u e l l o a 
v e n i r e . L ' a n t i c i p a z i o n e d e l p r o c e s s o d e c i s i o n a l e a d e p o c h e 
p r e c e d e n t i ( e c i o è ' a l l a s e s s i o n e a u t u n n a l e ' d i b i l a n c i o ) e ' 
s t a t a d i s c u s s a d a l l a C T S P ; s i e ' r i t e n u t o c h e e s s a n o n f o s s e d a 
p r o p o r r e i n r e l a z i o n e a l l a d i f f i c o l t a ' d i p r e v e d e r e a q u e l 
m o m e n t o c o n s u f f i c i e n t e a p p r o s s i m a z i o n e l ' e v o l u z i o n e 
c o n g i u n t u r a l e , e p e r c i ò ' a l r i s c h i o c h e 1 1 m u t a r e d e l l a 
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s i t u a z i o n e p r o v o c h i u n t r o p p o 
p r e v i s i o n e d i q u e l l o c h e s a r à ' i 

T r a m a r z o e a p r i l e , q u i n d i , 
p u n t o u n d i s e g n o a g g r e g a t e d i 
e a n n u a l e . 

a m p i o p r o c e s s o d i c o r r e z i o n e a l l a 
1 b i l a n c i o a n n u a l e , 

i l G o v e r n o d o v r e b b e m e t t e r e a 
p o l i t i c a d i b i l a n c i o p l u r i e n n a l e 

A q u e s t o p r o p o s i t o e ' d a r i t e n e r e c h e l ' a t t u a l e p r o c e d u r a 
d i f o r m a z i o n e d e l l a d e c i s i o n e d e l C I P E , c o n t e n u t a n e l l a L . 4 6 8 , 
v a d a p r o f o n d a m e n t e i n n o v a t a ; s e m b r a i n o l t r e r i l e v a b i l e l a 
n e c e s s i t a ' d i u n a m i g l i o r e p r e c i s a z i o n e d e i c o m p i t i d e l l e 
s t r u t t u r e t e c n i c h e d i s u p p o r t o d e l l e v a r i e i s t i t u z i o n i 
i m p l i c a t e a q u e s t a d e c i s i o n e . 

6 . I l b i l a n c i o p l u r i e n n a l e d e l l o S t a t o 

S u l l a p r o p o s t a d e l G o v e r n o r e l a t i v a a l c o n t o p l u r i e n n a l e 
d e l s e t t o r e p u b b l i c o i l P a r l a m e n t o d o v r e b b e e s p r i m e r e i l s u o 
a s s e n s o i n f o r m a d i m o z i o n e . I l b i l a n c i o p l u r i e n n a l e v e r r e b b e 
c o s i ' a d a s s u m e r e p i ù ' p r o p r i a m e n t e i l s i g n i f i c a t o d i L e g g e 
F i n a n z i a r i a P l u r i e n n a l e . E s s o d o v r e b b e e s s e r e p r e s e n t a t o n e l l e 
d u e v e r s i o n i , a l e g i s l a z i o n e v i g e n t e , e p r o g r a m m a t i c o ; ma l a 
n o r m a a t t u a l e d e l l a L . 4 6 8 , c h e a d e s s o s i r i f e r i s c e , a n d r e b b e 
m o d i f i c a t a , e s o s t i t u i t a c o n u n a n o r m a c h e i n d i c h i c h e i l 
c o n t e n u t o d i q u e s t o b i l a n c i o v a p r e s e n t a t o a l i v e l l o d i 
" T i t o l i " ( e n t r a t e t r i b u t a r i e e d e x t r a t r i b u t a r i e . S p e s e c o r r e n t i 
e d i n c o n t o c a p i t a l e . R i m b o r s o d i d e b i t i . S a l d i ) . 

I l b i l a n c i o p l u r i e n n a l e p r o g r a m m a t i c o s i d i f f e r e n z i e r e b b e 
d a q u e l l o a l e g i s l a z i o n e v i g e n t e s o p r a t t u t t o p e r l a p r e v i s i o n e 
d i u n f o n d o s p e c i a l e a g g r e g a t o p e r n u o v e s p e s e ( c o r r e n t i e d i n 
c o n t o c a p i t a l e , s e p a r a t a m e n t e ) e d i u n f o n d o s p e c i a l e a g g r e g a t o 
n e g a t i v o ( m a g g i o r i e n t r a t e e / o m i n o r i s p e s e ) . 

I l v a l o r e c o m p l e s s i v o d e i f o n d i s p e c i a l i e d e l l a 
p r e v i s i o n e d i b i l a n c i o d e t e r m i n a i l " l i v e l l o m a s s i m o d i r i c o r s o 
a l m e r c a t o " . 

L e n o r m e e s i s t e n t i i n m a t e r i a d i c o p e r t u r a d e l l e n u o v e 
s p e s e c o r r e n t i n e l b i l a n c i o p l u r i e n n a l e d o v r e b b e r o r i c e v e r e u n a 
c h i a r a e d e f i n i t i v a i n t e r p r e t a z i o n e d a p a r t e d e l P a r l a m e n t o . 

N e l l e g a m e t r a l a d e c i s i o n e d i f i n a n z a p u b b l i c a 
p l u r i e n n a l e e l a d e c i s i o n e d e l b i l a n c i o s t a t u a l e a n n u a l e s t a 
l ' a s p e t t o i n n o v a t i v o d e l l a p r o p o s t a . 

L a d e c i s i o n e a g g r e g a t a , s u l l ' e n t i t à ' d e l l e r i s o r s e 
d i s p o n i b i l i p e r v e c c h i e e n u o v e p o l i t i c h e s u l b i l a n c i o a n n u a l e , 
p u ò ' e s s e r e a n t i c i p a t a s o l o s e e s s a a p p a r e c o n c h i a r e z z a u n 
e l e m e n t o d i u n a p o l i t i c a d i m e d i o p e r i o d o , a n c o r a t a a r e g o l e 
e s t e r n e c h i a r a m e n t e p r o p o s t e e d a c c e t t a t e . 

L a c o n s e g u e n z a , i n t e r m i n i d i p r o c e s s o d i b i l a n c i o , e ' c h e 
l a L . F . c h e v e r r à ' p r e s e n t a t a i l 3 0 s e t t e m b r e n o n p o t r à ' e s s e r e 
s e d e d i m o d i f i c a d e l l a d e c i s i o n e f i n a n z i a r i a g i à 1 p r e s a ; i n 
p a r t i c o l a r e , e s s a n o n p o t r à ' p o r t a r e u n a m m o n t a r e d 1 f o n d i 
s p e c i a l i p e r n u o v e s p e s e s e n o n n e l l ' a m b i t o d i u n a m a n o v r a c h e 
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c o n s e n t a i l r i s p e t t o d e l l ' e q u i l i b r i o g i à ' d e c i s o : l a s e l e z i o n e , 
d e l r e s t o , a v v e r r à ' g i à ' a l l ' i n t e r n o d e l G o v e r n o , c h e n o n 
p o t r à ' a p p r o v a r e d i s e g n i d i l e g g e d a i n s e r i r e n e i f o n d i g l o b a l i 
s e n o n c o n u n a p r o c e d u r a c * s : e " t a g l o b a l e , g i à ' i n q u a l c h e 
m o d o p r o g r a m m a t a a I v * ; ' b i e n n a l e . E ' d a a g g i u n g e r e c h e 
q u e s t a s c e l t a v e r r à ' f a c i l i t a t a d a l f a t t o c h e l a d e c i s i o n e s u l 
s a l d o t r o v a r i f e r i m e n t o i n u n b i l a n c i o t e n d e n z i a l e c h e d o v r e b b e 
a t t r a r r e i n s e ' g r a n p a r t e d e i r i f i n a n z i a m e n t i , e c h e p e r c i ò ' 
c o n s e n t i r e b b e d i m e g l i o s e p a r a r e l ' a r e a d e l l e n u o v e d e c i s i o n i 
d a l l ' a r e a d i q u e l l e g i à ' p r e s e . 

7 . F o n d i s p e c i a l i : i l p a s s a g g i o d a l l i v e l l o a g g r e g a t o a q u e l l o  
d i s a g g r e g a t o 

P e r q u a n t o r i g u a r d a i f o n d i s p e c i a l i , l a d e c i s i o n e 
s u l l ' a m m o n t a r e c o m p l e s s i v o d i n u o v e s p e s e , c h e s i r i f l e t t e n e i 
f o n d i s p e c i a l i a g g r e g a t i d e l b i l a n c i o p l u r i e n n a l e , t r o v e r à * 
i n f a t t i d i s a g g r e g a z i o n e , e c i o è ' e s p r e s s i o n e a n a l i t i c a e 
d e t t a g l i a t a , s u l b i l a n c i o a n n u a l e . 

I l p a s s a g g i o d a l l i v e l l o a g g r e g a t o a q u e l l o d i s a g g r e g a t o 
c o m p o r t a c h e , n e l l o s p a z i o d i t e m p o i n t e r c o r r e n t e t r a l a 
d e c i s i o n e d i p r i m a v e r a e d i l 3 0 s e t t e m b r e , i l G o v e r n o p o s s a 
m e t t e r e a p u n t o i d i s e g n i d i l e g g e d a i n c l u d e r e n e l f o n d o 
s p e c i a l e , o d e c i d e r e q u a l i d i q u e l l i d i i n i z i a t i v a p a r l a m e n t a r e 
s o n o d a i n c l u d e r e . M e n t r e e ' p o s s i b i l e i m m a g i n a r e c h e s u q u e s t i 
p r o g e t t i p o s s a a n c h e a p r i r s i l a d i s c u s s i o n e i n P a r l a m e n t o , n o n 
e ' a s s o l u t a m e n t e p e n s a b i l e c h e e s s i s i a n o a p p r o v a t i p r i m a c h e , 
c o l b i l a n c i o a n n u a l e , s i a n o s t a t e s t a b i l i t e l e c o p e r t u r e 
r e i a t i v e . 

D i v e r s o e ' i l p r o b l e m a d e l l e l e g g i o r g a n i c h e d i s e t t o r e , 
c h e a n d r e b b e r o d i s c u s s e a l d i f u o r i d e l p r o b l e m a 
d e l l ' e q u i l i b r i o a n n u a l e d i b i l a n c i o , e p e r c i ò ' s o t t r a t t e a l l a 
p r o c e d u r a d e i f o n d i s p e c i a l i d e l b i l a n c i o a n n u a l e . P e r q u e s t e , 
o c c o r r e u n a m e n o f o r m a l e e p i ù ' " s o s t a n z i a l e " p r o c e d u r a p e r 
f i s s a r e i l v i n c o l o d i r i s o r s e . P e r l e l e g g i o r g a n i c h e d i 
s e t t o r e e ' s t a t a p r o p o s t a , e l a C o m m i s s i o n e T e c n i c a p e r l a 
S p e s a P u b b l i c a r i t i e n e g i u s t a m e n t e , u n a d i s c u s s i o n e p r i m a d e l l a 
s e s s i o n e d i b i l a n c i o , i n m o d o c h e , s e a p p r o v a t e e n t r o 1 1 3 0 
s e t t e m b r e , p o s s a n o f a r p a r t e d e l l a " l e g i s l a z i o n e v i g e n t e " . 

U g u a l m e n t e p r i m a d e l 3 0 s e t t e m b r e p o t r e b b e r o e s s e r e 
p r e s e n t a t e e d a p p r o v a t e t u t t e l e l e g g i d i r i d u z i o n e d e l l a s p e s a . 

S e m p r e i n m a t e r i a d i f o n d i s p e c i a l i : l e " v e c c h i e 
f i s c a l i z z a z i o n i " , n o n a p p r o v a t e e n t r o 1 1 3 0 s e t t e m b r e , e 
p e r c i ò ' n o n t r a s f o r m a t e i n l e g i s l a z i o n e v i g e n t e , n o n p o s s o n o 
c h e s t a r e f u o r i d e l t e t t o f i s s a t o i n p r i m a v e r a ( c h e a l t r i m e n t i 
n o n p o t r e b b e e s s e r e s t a b i l i t o c o n p r e c i s i o n e ) . 

I n q u e s t o s e n s o , p u ò ' e s s e r e n e c e s s a r i o t o r n a r e « 1 " f o n d i 
s p e c i a l i " i n b i l a n c i o . T u t t a v i a , s e s i r i e s c e a p o r r e p a r t e 



DOCUMENTO CONCLUSIVO 3 4 7 

d e l l e n u o v e p r o p o s t e d i s p e s a i n u n f o n d o s p e c i a l e " e v e n t u a l e " , 
c i o è ' a t t i v a b i l e u n a v o l t a r e a l i z z a t e a l c u n e r i d u z i o n i d i a l t r e 
s p e s e , a n c h e q u e s t i 
t r a l e p r o p o s t e d i m o d 
n e i " f o n d i s p e c i a l i 
L . F . c h e p r o p o n g o n o l a 

p r o v v e d i m e n t i i n i t i n e r e p o s s o n o r i e n t r a r e 
f i c a s u < 5 ; e r " t e a t t r a v e r s o l ' i n s e r i m e n t o 
n e r r i m e d i a n t e n o r m e a d h o c d e l l a 

r 1 r u r •: c.C e S S I . 

I n c o n c l u s i o n e , 1 
d e l b i l a n c i o a n n u a l e 
G o v e r n o d i p r e d i s p o r r e 
1 e g g e n e c e s s a r i e a 

a l l o n t a n a m e n t o d e l l a d e c i s i o n e a g g r e g a t a 
d a q u e l l a a n a l i t i c a s e r v e a c o n s e n t i r e a l 
c o n m a g g i o r e a n t i c i p o l e p r o p o s t e d i 

p o r t a r e l ' a n d a m e n t o t e n d e n z i a l e d e l l a 
f i n a n z a p u b b l i c a s u q u e l l o p r o g r a m m a t o . 

Q u e s t o c o n s e n t i r e b b e t r e c o s e : p r i m o , d 1 p o r t a r e a l 
d i b a t t i t o p a r l a m e n t a r e l e g g i d i s e t t o r e r i l e v a n t i p e r l a 
p o l i t i c a d i b i l a n c i o a n t i c i p a t a m e n t e r i s p e t t o a l 3 0 s e t t e m b r e ; 
s e c o n d o , d i c o r r e d a r e i f o n d i s p e c i a l i d e l l a L . F . d e i d i s e g n i 
d i l e g g e r e l a t i v i , i n m o d o d a c o n s e n t i r e u n a v e r i f i c a d i 
c o e r e n z a t r a i c o s t i e l e c o p e r t u r e i n d i c a t i ; t e r z o , d i 
a f f i d a r e a l l a L . F . ( p a r t e d i s p o s i t i v a o f o n d i s p e c i a l i , a 
s e c o n d a d e l l ' o p p o r t u n i t à ' ) l a p a r t e d i m a n o v r a c h e n o n s i a 
s t a t o p o s s i b i l e f a r a p p r o v a r e p r i m a d e l 3 0 s e t t e m b r e . Q u e s t o 
m a n t e r r e b b e i l v a n t a g g i o d i " p e r c o r s o p r i v i l e g i a t o " d e l l a L . F . , 
ma t e m p e r a n d o l o c o n l a p o s s i b i l i t à ' d i e s a m e p i ù ' a p p r o f o n d i t o 
c o n n e s s o a l t e m p o p i ù ' a m p i o c h e i l G o v e r n o h a a v u t o a s u a 
d i s p o s i z i o n e p e r m e t t e r e a p u n t u i p r o v v e d i m e n t i e d 1 1 
P a r l a m e n t o p e r p r e n d e r l i i n e s a m e . 

8 . Q u e s t a p r o p o s t a l a s c i a i m p r e g i u d i c a t a l a s c e l t a , n e l l a 
d e c i s i o n e p l u r i e n n a l e d i b i l a n c i o , t r a r e g o l a d i r i g i d o 
r i s p e t t o d e l v i n c o l o d i c o p e r t u r a s e n z a r i c o r s o a l m e r c a t o o 
d i s c r e z i o n a l i t à * . D a t a l ' a t t u a l e f o r m u l a z i o n e d e l l ' a r t . 4 , l a 
r e g o l a s a r e b b e c o m u n q u e t r o p p o s t r i n g e n t e s e d a l c o n c e t t o d i 
" l e g i s l a z i o n e v i g e n t e " s i e s c l u d e s s e r o i r i f i n a n z i a m e n t i d e l l e 
s t r u t t u r e p e r m a n e n t i . D i v e r r e b b e i n v e c e u n a r e g o l a a p p l i c a b i l e 
s e s i o p e r a s s e n e l l a d i r e z i o n e d i d a r e u n a m i g l i o r e 
d e l i m i t a z i o n e a l c o n c e t t o d i " n u o v e " d e c i s i o n i , a t t r a e n d o 
q u e l l e " v e c c h i e " n e l l ' a m b i t o d e l l ' a z i o n e d i c o n t r o l l o d e l 
P a r l a m e n t o s u l b i l a n c i o , e n o n d i 1 e g i f i c a z 1 o n e s u l l a s p e s a . 

T u t t a v i a , c o n u n a p r o c e d u r a d i b i l a n c i o q u a l e q u e l l a q u i 
s u g g e r i t a , a n c h e l a d i s c r e z i o n a l i t à ' t r o v e r e b b e i n s e ' c o n f i n i 
e r e g o l e m i g l i o r i ; e s s a s t e s s a p o t r e b b e i s p i r a r s i a d u n a r e g o l a 
d i r i e n t r o d e l d i s e q u i l i b r i o d i f i n a n z a p u b b l i c a , a l i v e l l o d i 
d e c i s i o n e m a c r o e c o n o m i c a p l u r i e n n a l e e , p o i , c o n m a g g i o r e 
s t r i n g e n z a ( e q u i n d i m i n o r i r e s i s t e n z e e t e n s i o n i ) v i n c o l a r e l e 
d e c i s i o n i s e t t o r i a l i s u c c e s s i v e . 

9 . R i e p i l o g a n d o , i l p r o c e s s o d i g o v e r n o 
p u b b l i c a s i c o n c r e t e r e b b e n e l l a p r e s e n t a z i o n e : 

d e l l a f i n a n z a 
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8 . 

d e l l a R e l a z i o n e p r e v i s i o n a l e e p r o g r a m m a t i c a n e l m e s e d i 
a p r i l e d e l l ' a n n o a n t e c e d e n t e a q u e l l o d i r i f e r i m e n t o ; e s s a 
d o v r e b b e c o n t e n e r e u n a p r e v i s i o n e p e r i l t r i e n n i o o p e r i l 
q u i n q u e n n i o d e g l i a n d a r - v * - t e n d e n z i a l i d e l l e e n t r a t e e 
d e l l e s p e s e d e ' s e • • • • • r i > " t l i c o , n o n c h é ' g l i o b i e t t i v i  
p r o g r a m m a 1 1 c i ; q u i : , ' „ . • -, r - e s p r e s s i i n t e r m i n i d e i 
p r i n c i p a l i i n d i c a t o r i s i n t e t i c i : p r e s s i o n e f i s c a l e , 
c o n t r i b u t i v a e t a r i f f a r i a , i n c i d e n z a s u l p r o d o t t o i n t e r n o 
d e l l a s p e s a ( d i s t i n t a t r a l a p a r t e c o r r e n t e , q u e l l a d i 
c o n t o c a p i t a l e e l e o p e r a z i o n i f i n a n z i a r i e c a l c o l a t e a l 
n e t t o e d a l l o r d o d e g l i i n t e r e s s i ) , d e i d i s a v a n z i 
( c o r r e n t e , i n d e b i t a m e n t o n e t t o e f a b b i s o g n o a l n e t t o e d a l 
l o r d o d e g l i i n t e r e s s i ) e d e l d e b i t o p u b b l i c o ; i l d i v a r i o 
t r a l ' a n d a m e n t o t e n d e n z i a l e e q u e l l o p r o g r a m m a t i c o 
d e f i n i r e b b e l a d i m e n s i o n e d e g l i i n t e r v e n t i d a l l a t o d e l l e 
e n t r a t e e d e l l e s p e s e : e s s i d o v r e b b e r o e s s e r e s u d d i v i s i 
p e r i p r i n c i p a l i c o m p a r t i d ' i n t e r v e n t o ( s i s t e m a 
p r e v i d e n z i a l e , s a n i t à ' , f i n a n z a l o c a l e , e c c . ) ; 

s e m p r e e n t r o a p r i l e , d e l b i l a n c i o p l u r i e n n a l e d i  
c o m p e t e n z a ( t e n d e n z i a l e e p r o g r a m m a t i c o ) d e l l o S t a t o ; e s s o 
d e v e c o n t e n e r e u n a i n d i c a z i o n e e s p l i c i t a , ma i n f o r m a 
a g g r e g a t a , d e i f o n d i s p e c i a l i ( e v e n t u a l m e n t e a n c h e 
n e g a t i v i ) . S u q u e s t o ( e n o n , c o m e o r a , n e l l a L . F . ) v e r r à * 
f i s s a t o i l l i v e l l o m a s s i m o d i r i c o r s o a l m e r c a t o p e r i l 
p r i m o a n n o ; 

s u b i t o d o p o l ' a p p r o v a z i o n e d i q u e s t o q u a d r o , d e i d i s e g n i  
d i l e g g e d i s e t t o r e c h e c o n t e n g a n o l e m i s u r e c o r r e t t i v e ; 
l a l o r o a p p r o v a z i o n e p r i m a d e l 3 0 s e t t e m b r e c o n s e n t i r e b b e 
d i a s s i c u r a r e i r i s u l t a t i c o m p l e s s i v i d e f i n i t i n e l q u a d r o 
d i r i f e r i m e n t o f i n a n z i a r i o g i à ' m e d i a n t e m o d i f i c a d e l 
p r o g e t t o b i l a n c i o d i c o m p e t e n z a d e l l o S t a t o e d i q u e l l o d i 
c a s s a d e l s e t t o r e s t a t a l e ; 

s e m p r e t r a a p r i l e e s e t t e m b r e , r e a l i z z a z i o n i d e i d i s e g n i  
d i l e g g e r i g u a r d a n t i l e n u o v e o m a g g i o r i s p e s e , t r a i 
q u a l i s i d o v r a n n o s c e g l i e r e q u e l l i d a i n c l u d e r e n e i f o n d i 
s p e c i a l i d e l l a L e g g e F i n a n z i a r i a , a l l ' i n t e r n o d e l v i n c o l o 
f i n a n z i a r i o g i à ' d e t e r m i n a t o , e d i n c o e r e n z a a l t r e s i ' c o n 
l a m a n o v r a p l u r i e n n a l e : d i t a l i s p e s e d o v r à ' e s s e r e 
p e r c i ò ' s p e c i f i c a t o l o s v i l u p p o n e l t r i e n n i o ; t a l i d . d . l . 
v e r r a n n o p r e s e n t a t i i l 3 0 s e t t e m b r e ; 
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9 . 

5 . e n t r o i l 3 C s e t t e m b r e ( a s s i e m e a l b i l a n c i o a n n u a l e ) , d e l 
d i s e g n o d i l e g g e f i n a n z i a r i a : e s s o r e c e p i r e b b e . 
e v e n t u a l m e n t e c o r . m o d i f i c a z i o n i , l e n o r m e d i s e t t o r e 
a n c o r a n o n a p p r o v a t a . r. p o r t e r e b b e l a d e c i s i o n e s u l 
l i m i t e d e l r i c o r s o a ' f *• ' : Ò t c ; p e r o g n i a l t r o a s p e t t o , 
p o t r e b b e r e s t a r e i n v a r i a t a ; 

6 . e n t r o i l 3 0 s e t t e m b r e , d e l b i l a n c i o a n n u a l e d e l l o S t a t o , 
d i c o m p e t e n z a e d i c a s s a ; 

7 . e n t r o i l 3 0 s e t t e m b r e d o v r e b b e r o e s s e r e a l l e g a t e a l 
d i s e g n o d i l e g g e f i n a n z i a r i a l e p r e v i s i o n i d i s p e s a e d i  
e n t r a t a d e l s e t t o r e s t a t a l e ; p e r q u e s t o s e t t o r e i n 
c o n f o r m i t à * a l d i s p o s t o d e l l a 4 6 8 d o v r e b b e r o e s s e r e 
f o r n i t i , c o n c a d e n z a t r i m e s t r a l e , d a t i c o n s u n t i v i n e l l e 
a p p o s i t e R e l a z i o n i a l P a r l a m e n t o d e l M i n i s t r o d e l T e s o r o . 




