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Isole Tremiti: 
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COCCO-ORTU (ministro) 12474-75 
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La seduta comincia alle ore 14.5. 
ROVASENDA, segretario, legge il pro-

cesso verbale della tornata di ieri, che è ap-
provato. 

Congedo. 

P R E S I D E N T E . Ha chiesto un congedo, 
di otto giorni, per motivi di famiglia, l'ono-
revole Dal Verme. 

(È conceduto). 

Comunica/ioni della Presidenza, 

P R E S I D E N T E . Mi è pervenuta la se-
guente lettera dall'onorevole ministro del-
l'interno : 

« I l 14 marzo corrente, alle ore 10.30, 
sarà, a cura di questo Ministero, celebrato, 
nel Pantheon, il consueto solenne funerale 
per il compianto Re Umberto I . 

« Mentre mi onoro d'informarne l 'È . V., 
La prego di voler provvedere a che una 
rappresentanza di codesto onorevole Con-
sesso intervenga alla pietosa cerimonia. 

« Con profondo ossequio. 
« Il ministro : G i o l i t t i ». 

A questa cerimonia interverrà la Presi-
denza insieme con i deputati che ad essa 
vorranno unirsi. 
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C o m u n i c o c h e , a c o m p l e t a r e la C o m m i s 
s ione p e r il r e g o l a m e n t o , ho n o m i n a t o l ' o n o -
r e v o l e C i r m e n i . 

I n t e r r o g a z i o n i . 

P R E S I D E N T E . L ' o r d i n e del g i o r n o re-
ca le i n t e r r o g a z i o n i . 

L a p r i m a i n t e r r o g a z i o n e i n s c r i t t a n e l l ' o r -
d i n e del g i o r n o è q u e l l a d a l l ' o n o r e v o l e P a l a 
r i v o l t a ai m i n i s t r i d e l l ' a g r i c o l t u r a e d e l l ' i n -
t e r n o « p e r s a p e r e se essi a b b i a n o n o t i z i a 
d e l l e r e c e n t i d i s a s t r o s e a l l u v i o n i d e l C o g h i -
nas , e se i n t e n d a n o v e n i r e in a i u t o d e i col-
p i t i d a i d i s a s t r o ». 

H a f a c o l t à di p a r l a r e l ' o n o r e v o l e s o t t o -
s e g r e t a r i o di S t a t o p e r l ' a g r i c o l t u r a , i n d u -
s t r i a e c o m m e r c i o . 

S A N A R E L L I , sottosegretario di Stato per 
l'agricoltura, industria e commercio. L ' o n o r e -
v o l e P a l a ed i col legl l i de l la C a m e r a s a n n o 
c h e le c o n d i z i o n i d e l l ' e c o n o m i a a g r i c o l a de l la 
S a r d e g n a s t a n n o p a r t i c o l a r m e n t e a c u o r e 
a l l ' o n o r e v o l e m i n i s t r o di a g r i c o l t u r a , e c h e 
l ' o p e r a de l n o s t r o Ministero si è s e m p r e in-
s p i r a t a al p i ù v i v o e c o r d i a l e i n t e r e s s e p e r 
il m i g l i o r a m e n t o di q u e l l e c o n d i z i o n i . 

T u t t a v i a , p e r q u a n t o sia d e s i d e r a b i l e f a r e 
d i più e d i megl io , l ' i n i z i a t i v a e l ' i n t e r v e n t o 
d e l M i n i s t e r o di a g r i c o l t u r a n o n p o s s o n o 
g i u n g e r e s ino a r i s a r c i r e i d a n n i p r o d o t t i 
d a l l e a l l u v i o n i ; a n c h e p e r c h è il b i l a n c i o di 
a g r i c o l t u r a , i n d u s t r i a e c o m m e r c i o n o n h a 
a l c u n c a p i t o l o d a c u i p r e l e v a r e s o c c o r s i d a 
r i p a r t i r s i in s i m i l i o c c a s i o n i . 

S o l o q u a n d o si p r e s e n t a r o n o c a s i di d a n n i 
g r a v i s s i m i p e r s t r a o r d i n a r i e a l l u v i o n i il Mi-
nis tero di a g r i c o l t u r a p o t è i n t e r v e n i r e me-
d i a n t e d i s e g n i d i l e g g e s p e c i a l i p e r conce-
d e r e m u t u i di f a v o r e a v a n t a g g i o dei|dan-
n e g g i a t i ; m a n o n p a r e c h e i d a n n i pro-
d o t t i d a l l ' a l l u v i o n e de l fiume C o g h i n a s s iano 
di t a l e g r a v i t à d a a u t o r i z z a r e la p r e s e n t a -
z i o n e di u n d i s e g n o di l e g g e s p e c i a l e . 

E s c l u s a q u i n d i q u e s t a i p o t e s i , il M i n i -
s t e r o di a g r i c o l t u r a n o n h a m o d o di p o t e r 
i n t e r v e n i r e , in q u a l s i a s i m i s u r a , p e r r i p a -
r a r e ai d a n n i p r o d o t t i d a l l e a l l u v i o n i . 

F o r s e il mio c o l l e g a d e l l ' i n t e r n o p o t r à 
t r o v a r e nel suo b i l a n c i o s u f f i c i e n t i r i sorse 
p e r c o n c e d e r e dei s u s s i d i c h e p o t r a n n o v a -
lere a m i t i g a r e i d a n n i s o f f e r t i da quel le 
p o p o l a z i o n i . 

P R E S I D È N T E . H a f a c o l t à di r i s p o n d e r e 
l ' o n o r e v o l e s o t t o s e g r e t a r i o di S t a t o p e r l ' in-
t e r n o . 

F A C T A , sottosegretario di Stato per l'in-
terno. A g g i u n g o al le n o t i z i e d a t e d a l m i o 

c o l l e g a d e l l ' a g r i c o l t u r a q u e l l e c h e mi sono» 
p e r v e n u t e s t a m a n i . 

I l p r e f e t t o t e l e g r a f a che , f o r t u n a t a -
m e n t e , i d a n n i , che si t e m e v a n o g r a v i s s i m i 
p e r l a i n o n d a z i o n e di q u e s t o fiume, n o n 
a p p a i o n o così g r a v i . 

A d o g n i m o d o egli h a m a n d a t o i m m e -
d i a t a m e n t e s u l l a l o c a l i t à dei f u n z i o n a r i i 
q u a l i d e v o n o a c c e r t a r e i d a n n i s t e s s i p e r 
f a r e le p r o p o s t e «al G o v e r n o , il q u a l e ve-
d r à poi in q u a l e m i s u r a si p o s s a v e n i r e in 
s o c c o r s o di q u e l l e p o p o l a z i o n i . I l t e l e g r a m -
m a del p r e f e t t o d ice c o s ì : « T r a t t a s i , a d 
o g n i m o d o , n o t i z i e a p p r o s s i m a t i l e c h e pre-
c iserò , a p p e n a a v r ò r e l a z i o n e f u n z i o n a r i o 
G e n i o c i v i l e d i cu i ho o r d i n a t o a c c e s s o so-
p r a l u o g o ». 

I o t e l e g r a f a i d i c e n d o c h e t u t t a v i a s u l l e 
n o t i z i e c h e a v e v a mi d icesse qual i i m m e -
d i a t i soccors i si p o t e v a n o m a n d a r e . 

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

P R E S I D E N T E . L ' o n o r e v o l e P a l a h a f a -
c o l t à di d i c h i a r a r e se s ia s o d i s f a t t o . 

P A L A . L a mia i n t e r r o g a z i o n e r i c h i a m a v a 
l ' a t t e n z i o n e degl i o n o r e v o l i m i n i s t r i di agr i -
c o l t u r a , i n d u s t r i a e c o m m e r c i o e de l l ' in-
t e r n o sui d isas tr i p r o d o t t i d a l l e a l l u v i o n i 
del fiume C o g h i n a s e sul la c o n v e n i e n z a di 
s o c c o r r e r e i d a n n e g g i a t i p iù b i s o g n o s i , che 
s o n o i p iù . 

L ' o n o r e v o l e s o t t o s e g r e t a r i o di S t a t o p e r 
l ' a g r i c o l t u r a mi r i s p o n d e c h e il M i n i s t e r o s u o 
n i e n t e p u ò f a r e . 

V e r a m e n t e p o t r e b b e dirsi c h e q u a l c h e 
c o s a , a t t e s i i p r e c e d e n t i , a n c h e il M i n i s t e r o 
di a g r i c o l t u r a p o s s a f a r e ed a b b i a f a t t o in 
p a s s a t o p e r a l tr i . 

M a se egli d ice di n o n p o t e r f a r niente^ 
io n o n h o c h e d a p r e n d e r e a t t o del le s u e 
d i c h i a r a z i o n i , s e n z ' a l t r o . 

Q u a n t o poi a l la r i s p o s t a d a t a m i d a l l ' o -
n o r e v o l e s o t t o s e g r e t a r i o di S t a t o per l ' in-
t e r n o , io ne p r e n d o a t t o e lo r i n g r a z i o , si-
c u r o c h e egl i f a r à q u e l l o che d e t t a n o i pre-
c e d e n t i e l ' e q u i t à in q u e s t i c a s i cos ì d i s g r a -
z i a t i . 

M a , p o i c h é s o n o a f a r e q u e s t a i n t e r r o g a -
z i o n e , d e b b o r i v o l g e r e a l l ' u n o ed a l l ' a l t r o 
r a p p r e s e n t a n t e d e i d u e D i c a s t e r i u n a r a c c o -
m a n d a z i o n e , c h e a r r i v e r à p r e s t o a l l o s c o p o 
t r o v a n d o s i p r e s e n t e l ' o n o r e v o l e s o t t o s e g r e -
t a r i o di S t a t o p e r le finanze. 

Q u a l u n q u e g r a v i t à i n d e f i n i t i v a a b b i a n o 
le r e c e n t i a l l u v i o n i del C o g h i n a s , è certo 
c h e esse c o p r i r o n o t u t t a l a r e g i o n e e che i 
r a c c o l t i di q u e s t ' a n n o nel c o s i d e t t o c a m p o 
s o n o c o m p r o m e s s i ; e s i c c o m e n o n si t r a t t a 
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di lat ifondist i , ma di piccoli p ropr ie ta r i che 
vivono sul p rodo t to di quel suolo, è evi-
dente che la f a m e b a t t e alle por te di quei 
tuguri, e gli inonda t i sono nella assoluta im-
possibilità oggi di sopperire al p a g a m e n t o 
delle imposte . 

Io prego quindi gli onorevoli sot tosegre-
tari in ter rogat i di fa re qualche ufficio presso 
il loro collega delle finanze perchè il Mini-
steri veda se non sia il caso di sospendere, 
almeno t e m p o r a n e a m e n t e , l 'esazione delle 
imposte in quella regione; a l t r iment i sa ranno 
nuove devoluzioni al Demanio. 

E con questo prendo a t t o delle loro di-
chiarazioni, r ingrazio il sot tosegretar io per 
l ' interno della sua r isposta e confido che 
qualche cosa vorrà fa re a f avo re di quelle 
disgraziate popolazioni. 

P R E S I D E N T E . Segue l ' i n t e r rogaz ione 
degli onorevoli Mira e Baccelli al ministro 
delle finanze per conoscere le di lui in ten-
zioni sulla più volte r ichiesta r iduzione 
della tassa sulle biciclet te . 

L 'onorevole so t tosegre tar io di S t a to per 
le finanze ha facol tà di r ispondere a ques ta 
interrogazione. 

POZZO, sottosegretario eli Stato perle fi-
nanze. R i spondendo nello scorso luglio ad 
analoghe in ter rogazioni di parecchi onore-
voli colleghi, ebbi occasione di d ichiarare 
che, p r ima di addiveni re ad una r iduzione 
della tassa sulle biciclet te , era oppor tuno 
attendere i r i su l ta t i del nuovo metodo di 
riscossione, che allora era appena en t r a to 
in vigore, con la applicazione della t a r g h e t t a 
mobile. I r i sul ta t i che si sono o t t enu t i pos-
sono dirsi sodisfacenti , non os tan te che, 
appunto per effet to di questo nuovo me-
todo di riscossione, la stessa t a r g h e t t a possa 
servire a più biciclet te e a più persone. 

I r isultati del 1906 sono questi : si sono 
distribuiti ai Comuni t a r g h e t t e pe r un im-
porto di 4 milioni. Occorre però ancora 
attendere dall 'ufficio tecnico di finanza di 
Milano, che è incar icato di questo servizio, 
di conoscere a quan to impor t ino le tar -
ghette che non sieno s t a t e vendu te , e che 
sieno ammesse al cambio per il 1907. Ma 
si può ad un dipresso r i tenere che nel 1906 
sieno s t a t e vendu t e t a r g h e t t e per 3 milioni 
e 800 mila lire. 

Ormai t u t t i r iconoscono che la biciclet ta 
n ° n è più uno s t r u m e n t o spor t ivo per- le 
classi agiate, ma è un mezzo di locomozione 
Per t u t t e le classi, e si po t rebbe anzi ormai 
dire un mezzo di locomozione popolare, 
anzi indispensabile per a lcune categorie di 
operai; ed è certo del par i che la tassa di lire 

dieci è grave in confronto a quella di a l t r 1 

paesi, ed è sproporz iona ta a quella sugli 
au tomobi l i . 

L 'Amminis t raz ione delle finanze r i t i ene 
che si debba addiveni re al più pres to possi-
bile ad una r iduzione della tassa. Si deve 
però tener presente non solo la perd i ta per 
l 'erario dello Sta to , ma anche per le finanze 
dei Comuni. 

L ' e n t r a t a di qua t t r o milioni, sopra la 
quale ora si può calcolare, è devo lu ta per 
due milioni allo S t a t o e per due milioni ai 
Comuni; e, se si addivenisse alla r iduzione 
della tassa alla metà , l 'onorevole Mira ben 
comprende come lo S t a to dovrebbe in de-
finitiva, come è avvenu to recen temente in 
Franc ia , t r ova re il modo di indennizzare i 
Comuni della perdi ta che verrebbero a ri-
sent ire . 

La quest ione si p resenta quindi come 
una quest ione di sgrav io : e così r i e n t r a 
anch 'essa nel complesso di quelle che sono 
ormai al l 'ordine del giorno. Si t r a t t a di ve-
dere se questo sia da comprendere f r a i 
primi sgravi che si debbono acconsent i re ai 
cont r ibuent i i tal iani . 

L 'Amminis t raz ione delle finanze, come 
già ho det to , si propone di r idur re la tassa 
in questione, ma quando lo consen t i r anno 
le esigenze del bilancio e 4e disponibil i tà 
del tesoro, e tenendo conto da u n a pa r t e 
dell ' indennizzo che si dovrebbe accordare 
ai Comuni, e dal l 'a l t ra del parzia le risarci-
mento per effet to della maggior diffusione 
di questo mezzo di t r a spo r to . 

P R E S I D E N T E . L 'onorevole Mira ha f a -
coltà di par lare per dichiarare se sia sodi-
s fa t to . 

M I R A . Ringrazio l 'onorevole sottosegre-
tar io di S t a to della gentile sua r i sposta e 
delle spiegazioni che ha voluto fo rn i rmi , 
ma, vecchio ciclista, non posso dichiararmi 
sodis fa t to perchè, ol treché una quest ione 
di sgravio, come a t u t t a p r ima può parere 
questa quest ione della tassa , essa comprende 
anche u n a quest ione di elevazione e di edu-
cazione per le classi operaie e per i nostr i 
giovani; perchè, se voi forn i re te agli operai 
ques to mezzo economico di t r a spor to , f a re t e 
sì che essi, invece di andare a r in tanars i 
nelle osterie, a perdervi t empo e danaro, , 
and ranno più fac i lmente a fa re delle gite, 
come avviene anche a t t ua lmen te , ed avran-
no così un mezzo più «ano di divert imento-
e più igienico (Bene! — Interruzioni). 

| Io credo che, se la tassa fosse maggior-
men te r ido t t a , molti più •sarebbero i soci 
del Touring I t a l i ano , il quale, per chi n o n 
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lo sa, e dovrebbe saperlo, conta oltre 56 
mila soci ed ha fatto infinite pubblicazioni 
tutte intese a diffondere una cosa essen-
zialissima, come è la conoscenza dell'Italia 
da parte degli italiani; cosa la quale pur 
troppo manca da noi. Il Touring sta in 
questi giorni distribuendo i primi fogli della 
carta d'Italia al 250 per mille, che ancora 
non avevamo, carta che fu presentata a 
Sua Maestà e che ne ebbe i competentis-
simi elogi. 

Io stesso ho fatto una proposta in seno 
al Touring, che sta studiandone^' applica-
zione appoggiata alla sua potente organiz-
zazione, la quale credo risponda al desiderio 
dei giovani e delle loro famiglie, la proposta 
di fare, durante le vacanze, delle carovane 
scolastiche nell'intento di portare dei gruppi 
di giovani a conoscere le regioni del loro 
paese, a imparare sul posto le tradizioni 
della storia, a conoscere le bellezze natu-
rali e le meraviglie dei nostri monumenti, 
bellezze e meraviglie che gli stranieri ci 
invidiano e che molti di noi purtroppo non 
conosciamo. 

Ora, se voi riconoscete che questo sia uno 
scopo educativo, allora converrete con me 
sull'opportunità della riduzione della tassa. 
(Bravo! Bene!) 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Guerritore 
interroga il ministro delle poste e dei tele-
grafi, « per sapere se intenda migliorare il 
servizio della distribuzione della corrispon-
denza interna della città di Napoli». 

L'onorevole sottosegretario di Stato per 
le poste ed i telegrafi ha facoltà di rispon-
dere a questa interrogazione. 

B E R T E T T I , sottosegretario di Stato per 
le poste e per i ¿telegrafi. L'onorevole Guer-
ritore, col domandare se il ministro intenda 
migliorare il servizio di distribuzione della 
corrispondenza interna della città di Napoli, 
fa implicitamente una censura sullo stato 
attuale del servizio nell'orbita da lui con-
templata, e lo suppone insufficiente. 

Ora, ogni volta che si tratta del desi- ; 
derio del meglio le supposizioni come que-
ste sono sempre da prendersi in considera-
zione; ma io prego l'onorevole interrogante 
di notare eiò che si fa in Napoli e ciò che 
si sta per fare riguardo a questo servizio. 

A Napoli la distribuzione si fa sei volte 
il giorno ; la vuotatura delle cassette per 
la distribuzione della città, cioè per la cor-
rispondenza interna, si fa per mezzo dei 
portalettere, ma dal primo luglio prossimo 
andrà in vigore un capitolato nuovo per ii j 
quale la vuotatura delle cassette si farà 

col mezzo di carrozzelle, e ciò porterà la 
conseguenza di una maggiore speditezza nel 
servizio e questo si potrà far in un numero 
maggiore di cassette, che sarà appunto ag-
giunto. 

Io credo che, in presenza di ciò che ho 
detto, ossia che si fa e che si sta per fare, 
l'onorevole interrogante vorrà dichiararsi 
sodisfatto, s'intende, nell'orbita della sua 
interrogazione. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Guerritore 
ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

G U E R R I T O R E . Attualmente nella città 
di Napoli il servizio di distribuzione della 
corrispondenza interna lascia molto a desi-
derare, perchè, se teoricamente dovrebbe 
funzionare, come ha detto l'onorevole sot-
tosegretario di Stato, in fatto però avviene 
che, quando si imbucano le lettere nelle 
cassette comuni, allora la corrispondenza 
viene recapitata il giorno dopo, e quando 
poi le lettere si imbucano in cassette spe-
ciali, per la corrispondenza interna, che 
sono in piccolissimo numero e si trovano 
solo negli uffici postali, le lettere perven-
gono, consuetudinariamente, anche il giorno 
dopo, a meno che non sieno impostate nelle 
primissime ore della mattina e siano di-
rette ad una zona molto ristretta e centrale 
della città. 

Ecco il grave inconveniente che si pre-
senta in questo servizio nella città di Na-
poli ; di modo che una lettera per andare 
da Napoli a Napoli impiega tanto tempo 
quanto ce ne vuole per una lettera impo-
stata a Roma o a Palermo diretta a Na-
poli. 

Ma le risposte categoriche ed esaurienti 
del sottosegretario di Stato mi obbligano, 
con grande mio compiacimento, a dichia-
rarmi sodisfatto. (Oh! oh !) 

Confido che un servizio così importante, 
quale è quello del pronto recapito della 
corrispondenza interna, prossimamente ver-
rà fatto in modo degno di una grande e po-
polosa città, che è nel pieno sviluppo di tutte 
le sue energie, con grandi, facili e rapidi 
mezzi di diffusione. 

BERTETTI , sottosegretario di Stato per 
le poste e per i telegrafi. Sta bene! 

P R E S I D E N T E . Viene ora la i n t e r r o g a -
zione dell'onorevole Riccio al ministro dei 
lavori pubblici « sul ritardo dei lavori del 
monumento a Vittorio Emanuele e sul m o d o 
come rimediare al forzato sciopero dei l avo-
ratori ». L'onorevole sottosegretario distato 
per i lavori pubblici ha facoltà di r i s p o n -
dere a questa interrogazione. 
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D A R I , sottosegretario di Stato per i lavori i 
pubblici. I o non credo che l ' onorevole Ric-
cio abb ia vo lu to a l ludere a d un r ecen te dis-
sidio sor to in seno della Commiss ione reale , 
perchè se ques to dissidio r i g u a r d a u n a p a r t e 
nobilissima del m o n u m e n t o , ce r to nul la to-
glie alla r a p i d a esecuzione di t u t t e le p a r t i 
r imanent i . N e a n c h e penso che egli voglia 
alludere a t a l u n e sospensioni di l avoro , che 
sono t a l v o l t a inevi tabi l i , per la necess i tà 
di t r ova re la migliore soluzione a contro-
versie- a r t i s t i che , che, per u n m o n u m e n t o 
di ques ta specie, h a n n o g r a n d e i m p o r t a n z a . 

Qualche a l t r a vo l t a la sospens ione de-
riva da i r regolare invio della p i e t r a ; qual-
che v o l t a (e forse la causa maggiore è 
questa) le sospensioni d e r i v a n o dal la spro-
porzione che esiste t ra i l a v o r a t o r i della 
pietra, e per conseguenza la p i e t r a l a v o r a t a , 
e la po tenz ia l i t à dei mezzi di m a n o v r a e 
collocamento a p o s t o ; pe rchè spesso av-
viene che i massi l avo ra t i , q u a n d o devono 
essere messi a posto , h a n n o b i sogno di ri-
tocchi, di n u o v e lavoraz ioni , di r i f in i ture , 
che p o r t a n o in lungo e t e n g o n o sospesi gli 
altri lavor i t e n e n d o i n g o m b r i i cant ie r i . Ma 
da alcuni mesi a q u e s t a p a r t e il Governo 
si è t a n t o p r e o c c u p a t o de l l ' u rgenza di con-
durre a l a c r e m e n t e i l avor i del m o n u m e n t o 
e della convenienza che ques to possa essere 
compiuto ed i n a u g u r a t o nel 1:911, che h a 
dato opera a t u t t i i p r o v v e d i m e n t i che 
erano in suo p o t e r e per r agg iunge re ques to 
scopo. 

Accennerò a n z i t u t t o alla fo rmaz ione di 
un modello comple to e def ini t ivo, che do-
veva essere il p u n t o di p a r t e n z a per l a g a-
duale e regolare esecuzione de l l 'opera , e che 
raccolse a p p r o v a z i o n i e lodi; in secondo luo-
go si è a u m e n t a t o il numero dei compo-
nenti la Commiss ione rea le ed il n u m e r o 
dei componen t i la So t tocommiss ione , che 
da sette f u r o n o p o r t a t i a nove; si è a n c h e 
aggiunto un nuovo v icepres iden te alla Com-
missione reale, ed alla Di rez ione t ecn ica si 
è aggiunta l ' ope ra de l l ' ingegnere capo del 
Genio civile e de l l ' i spe t to re c o m p a r t i m e n -
tale di R o m a . 

Inol tre , per ia p r o v v i s t a di maggior 
quantità della p i e t r a necessar ia , si sono 
fatte varie convenzioni speciali con le d i t t e 
Lombardi e Gafu r i , in guisa che la quan -
tità di p ie t ra , la qua le p r i m a r a g g i u n g e v a 
i a massimo a n n u a l e di 1600 o 2000 m e t r i 
°ubi, a t t u a l m e n t e r agg iunge un mass imo 
d i oltre 3000 met r i cubi a l l ' anno . 

Né bas ta : con un disegno di legge presen-
tato giorni sono, con no te cioè di var iaz io-

ni al bi lancio, noi ch ied iamo ancora i mezzi 
necessar i a da re un maggiore sv i luppo a 
ques t i lavor i , m e d i a n t e a l t r i nove milioni 
di s t a n z i a m e n t o . 

E d a l l ' e f fe t to poi d i d iminu i r e i r i t a r d i 
che p o t r e b b e r o der iva re da even tua l i a t t r i t i 
f r a la d i rezione a r t i s t i ca , la d i rezione ammi -
n i s t r a t i va e quel la tecnica , si sono s t ab i l i t e 
confe renze mensil i t r a le t r e direzioni , per 
agevo la re s e m p r e più ed a f f r e t t a r e l ' a d e m -
p i m e n t o dei lavor i . T a n t o c h é si p o r t a fidu-
cia che la g r a n d e opera naz iona le possa per 
il 1911 essere c o m p i u t a . 

C O M P A N S . Il d i f e t t o è nel man ico . 
D A R I , sottosegretario di Stato per i la-

vori pubblici. Quale s a r e b b e ? 
CÒMPANS. La Commiss ione ar t i s t ica . 
P R E S I D E N T E . H a f aco l t à di p a r l a r e 

l ' onorevo le Riccio, per d i ch i a ra re se sia so-
d i s f a t t o . 

R I C C I O . Io c o m p r e n d o le diff icol tà nelle 
qual i si è t r o v a t o e si t r o v a il Governo nel 
r i so lvere i mol tepl ic i p rob lemi che r i gua r -
dano la esecuzione del m o n u m e n t o a Vi t -
to r io E m a n u e l e I I , e p r e n d o a t t o qu ind i 
delle d ich ia raz ion i del so t to seg re t a r io di 
S t a t o , per q u a n t o è s t a t o f a t t o e per q u a n t o 
si vuol f a r e per a f f r e t t a r e la esecuzione dei 
l avor i . 

La mia i n t e r r o g a z i o n e a v e v a u n o scopo 
mol to semplice-. A b i t u a l m e n t e , pe r mol t i 
mesi de l l ' anno , la m a n c a n z a della p i e t r a 
f a sì che si debbono s o s p e n d e r e i lavori ; e, 
q u a n d o si consider i che la p ie t r a a n c o r a 
da l a v o r a r e è presso a poco uguale a quel la 
l a v o r a t a finora, e che gli ann i nei quali que-
s to l avoro è s t a t o f a t t o sono s t a t i molti , si 
c o m p r e n d e come si r enda imper ioso l 'obbl igo 
di u n a g r ande celeri tà , se si vuo le a r r i va r e ad 
a v e r c o m p i u t o ques to l avo ro per il 1911, 
di che mol t i ss imi d u b i t a n o . I l so t t o seg re t a -
rio di S t a t o c rede che v i s i possa g iungere . 
I p r o v v e d i m e n t i presi a l l ' u l t i m a ora , e che 
egli h a enunc i a to oggi, lasc iano spe ra re per 
l ' a v v e n i r e maggiore celer i tà , ma il c ammi-
no da pe rco r re re appar i sce mol to lungo , 
q u a n d o si pens i che b isogna anco ra lavo-
r a r e per 12,000 met r i cubi di p i e t r a , t a n t i 
q u a n t i se ne sono l avo ra t i finora. B isogna 
che la p i e t r a non m a n c h i mai , che non si sia 
cos t re t t i a sospendere i lavor i . È vero che 
vi sono dei c o n t r a t t i i qual i non si possono 
sc indere con i fo rn i to r i della p i e t r a , m a 
qua lche vo l t a il Minis tero dei lavor i p u b -
blici, per necessi tà di o rd ine pubbl ico , è 
r iusc i to ad imped i r e che il l avoro venisse so-
speso, f a c e n d o a r r i v a r e p r i m a la p i e t r a . 
Sa rà bene che la s tessa a l ac r i t à che in al-
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tre circostanze si usò per le necessità del-
l 'ordine pubblico, si usi anche ora, per im-
pedire interruzioni ed arrivare al 1911, co-
me si è promesso al Ee . Io voglio ricordare 
un aneddoto che probabilmente l 'onorevole 
sottosegretario di S tato non conosce, e che 
riguarda il Ministero Orispi. I lCrispi nel 1895 
chiamò 1' architetto Sacconi, e gli espose il 
desiderio del E e e del Governo d'allora, che 
per il 1898, cioè tre anni dopo, il monu-
mento fosse compiuto, per lo meno fi.no 
alla statua di Vittorio Emanuele. Ebbene, il 
Sacconi rispose che egli assumeva l'obbligo 
di costruire il monumento fino alla statua, 
per il 1898, cioè per il cinquantenario dello 
S t a t a t o , purché venisse affidato a lui l 'ap-
palto dell'opera, cioè che egli fosse stato, 
oltre che l 'autore del monumento, il costrut-
tore. Su queste basi si stava preparando il 
contratto, ma la crisi del 1896 fece andare 
a monte la convenzione, per la quale il Sac-
coni assumeva l 'appalto del lavoro e si sot-
toponeva all'obbligo di far trovare compiato 
il monumento fino alla s tatua per il 1898. 
S iamo al 1907 e ci par molto difficile arrivare 
nel 1911 al punto dove Sacconi prometteva 
di giungere nel 1898. Io nutro fiducia che 
l 'a t t iv i tà del Governo possa fare avanzare 
di molto i lavori, ma al Governo non di-
spiaccia che dal Parlamento gli vengano 
incitamenti perchè ulteriori ritardi non vi 
siano. 

P E E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l 'onorevole sottosegretario di S ta to per i 
lavori pubblici. 

D A E I , sottosegretario di Stato per ilavori 
pubblici. All'onorevole Eiccio dichiaro che, 
l 'episodio che egli ha narrato mi era per-
fe t tamente ignoto. 

E I C C I O . Lo domandi all'onorevole Galli. 
D A E I , sottosegretario di Stato per i lavori 

pubblici. Però probabilmente saranno an-
che ignote a lui le lettere che il compianto 
architetto Sacconi scriveva al Ministero, 
nelle quali sempre raccomandava che non 
si aumentasse la quantità della pietra; poi-
ché egli, inappagabile, come sempre era, 
dell 'opera sua, nella ricerca affannosa del 
meglio, sentiva il bisogno imperioso di ri-
vedere, di ristudiare sempre più ogni parti-
colare, per giungere a quell'ideale di perfe-
zione che aveva nella mente e che non sempre 
gli pareva felicemente estrinsecato. Tanto 
vero, onorevole Eiccio, che, sotto la dire-
zione del Sacconi, gli operai raggiungevano 
una media giornaliera di 55 fino al 1900, e, 
soltanto l 'ultimo anno, la media giunse a 161. 

E I C C I O . Lavoravano sempre allora. 
D A E I , sottosegretario di Stato per i lavori 

pubblici. Attualmente invece abbiamo una 
media di 280, che dal luglio all 'ottobre ar-
rivò a 349 ! I l che vuol dire che il lavoro 
è molto cresciuto in questi ultimi tempi, 
sotto l'impulso dei tre direttori. Ormai, sui 
disegni tracciati dal compianto Sacconi, il 
piano generale dell'opera è stato comple-
tato ; il lavoro dei particolari è anch'esso 
a buon punto ; ed ho annunziato alla Ca-
mera la serie dei provvedimenti speciali 
adottati per dare il più alacre impulso alla 
esecuzione, in guisa da potersi avere fidu-
cia che il massimo monumento d'Ital ia po-
trà essere inaugurato non più tardi del 1911. 

P E E S I D E Ì s T T E . S' intende rit irata, per 
l 'assenza dell'onorevole De Felice-Giuffrida, 
la sua interrogazione al presidente del Con-
siglio, ministro dell'interno, sulle « strane li-
mitazioni imposte dall 'autorità di pubblica 
sicurezza per permettere un comizio degli 
im piegati civili, a Catania ». 

Segue l'interrogazione dell'onorevole Alas-
se Ili al ministro dell'interno « per sapere se 
intenda presentare un disegno di legge pel 
pronto ordinamento civile delle isole di Tre-
miti, e di mantenere, secondo il precedente 
disegno Pelloux, la condizione di cedere in 
enfiteusi perpetua alle famiglie di quella 
popolazione libera, mercè, il pagamento di 
un annuo canone, i terreni e i fabbricati 
delle Isole appartenenti al Demanio dello 
Stato ». 

L'onorevole sottosegretario di Stato per 
l ' interno ha facoltà di parlare. 

F A C T A , sottosegretario di Stato per l'in-
terno. L'interrogazione dell'onorevole Mas-
selli riguarda una questione la quale ha for-
mato oggetto di studio da parecchi anni. 
L'onorevole Masselli ha perfettamente ra-
gione di lamentare questa anormale condi-
zione delle isole di Tremiti , le quali, aven-
do degli obblighi assai gravi di fronte al 
Governo, non hanno poi nessuno dei van-
taggi che corrispondono alla importanza 
delle spese che sono loro imposte. La ra-
gione per la quale gli studi non poterono 
condurre a risultati definitivi, dipende da 
ciò, che le isole Tremiti contengono solo 
313 abitanti , di guisa che sarebbe difficile 
poterne fare un comune autonomo. Se 
questo comune autonomo si costituisse, si 
ripeterebbero, per le isole Tremiti, le stes-
se gravi questioni che ora si ripetono per 

l 'isola del Giglio; cioè la scarsezza degl1 

abitanti , le miserrime risorse locali, le spese 
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gravi cui andrebbe incontro sarebbero 
tali che procurerebbero una situazione da 
non p o t e r il comune avere vita sana e si-
cura. 

Queste sono le ragioni per le quali, dal 
1889 in poi, dopo gli s tudi fa t t i sot to il 
Ministero Peiloux, non si è po tu to far nulla. 
Recentemente il Ministero dell ' interno ebbe 
occasione di verificare che non può più 
a lungo durare l ' a t tua le s ta to di cose e un 
ispettore che andò laggiù per vedere le 
condizioni della colonia, ha dovuto convin-
cersi che quel povero paese si t rova in con-
dizioni eccezionali. 

La visita f a t t a dal diret tore generale e 
la interrogazione che oggi molto opportu-
namente 1' onorevole Massselli ha f a t to 
inducono cer tamente il Governo a conside-
rare questo s ta to di cose e a cercar modo 
di uscirne. 

In questo convengo con l 'onorevole Mas-
selli, che, cioè, bisogna uscire da questo 
s tato di cose ; e, per gli s tudi che ha f a t t o 
il Governo e per i lumi che egli, nella sua 
competenza, ci vorrà dare, t roveremo modo 
di risolvere la quest ione penosa per t u t t i , 
e specialmente per quei paesi che si tro-
vano a soggiacere ad oneri abbas tanza gravi. 
Ed io confido che l 'onorevole Masselli vorrà 
coadiuvare il Governo per uscire da questa 
situazione, c o m ' è nell 'animo di tu t t i . 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Masselli ha 
facoltà di dichiarare se sia o no sodisfat to 
della r isposta che l 'onorevole sottosegreta-
rio di S ta to per l ' in terno ha dato alla sua 
interrogazione. 

MASSELLI . Io ringrazio l 'onorevole sot-
tosegretario di S ta to per le cortesi dichia-
razioni che mi ha f a t t o intorno all ' impor-
tante questione re la t iva alle isole di Tre-
miti. 

È una questione che implica gravi inte-
ressi di quelle popolazioni che, come bene 
ha detto l 'onorevole sottosegretario di Stato, 
se sodisfano a t u t t i gli obblighi della legge, 
non godono poi di quei dir i t t i che loro ap-
partengono g ius tamente . F a r ò poche osser-
vazioni. 

Le isole di Tremit i costi tuiscono un pic-
colo arcipelago che ha una colonia penale 
ed ha anche una popolazione che è libera, 
ed io non compren do veramente la ragione 
per cui il Governo n o n si sia f a t t o finora in-
terprete dei bisogni di quella popolazione. 
Essa è r e t t a da un regio decreto del 13 di-
cembre 1863, che al primo articolo dice che 
«provvisor iamente , e finché non venga al-
t r iment i stabili to, il diret tore della colonia 
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posta nelle isole di Tremiti è autorizzato 
ad esercitare le funzioni di amminis t ra tore 
locale e di ufficiale governativo, a tenere i 
registri dello s ta to civile a norma delle 
leggi, ed a fare, nell ' interesse degli abi tant i , 
i provvediment i contingibili ed urgenti per 
la sicurezza, l ' igiene e l ' annona pubbl ica» . 

L'art icolo 2 è ancora più s t rano ed ille-
gale, e stabil isce: 

« Il diret tore predet to non po t rà essere 
sot toposto a procedimento per alcun a t to 
dipendente dall 'esercizio delle funzioni , ehe 
col presente gli sono conferite, senza la no-
stra autorizzazione, previo parere del Con-
siglio di Sta to ». 

Adesso l 'amminis t razione è un pochino 
cambia ta da pochi mesi; perchè al diret tore 
è s ta to sosti tuito il delegato di pubblica si-
curezza. 

Ora, come t u t t i vedono, il regime è com-
ple tamente anomalo, per cui le Tremiti non 
figurano in catasto, non hanno amminis t ra-
zione, non sono cost i tui te in comune o fra-
zione di comune; esse sono prive perfet-
t amente di t u t t i i vantaggi che accorda 
l a legge comune; le case di abitazione, 
umide, sporche, sono delle vere spelonche, 
prive di luce, di aria e senza «ombra di 
igiene. Il Governo ha most ra to tempo ad-
dietro d'interessarsi dei bisogni di quella 
popolazione e ha domanda to pareri alla 
P re fe t tu ra di Poggia, inviat i ispettori , ha 
f a t t o nominare Commissioni che si sono re-
cate sul luogo e t u t t i hanno ri levato il bi-
sogno di provvedere urgentemente . Sot to 
il Ministero Peiloux fu p r e sen t a to altresì 
un disegno di legge per l 'o rd inamento ci-
vile di quell'isola, ma esso è r imasto finora 
nell'oblio e nel l 'abbandono. Occorrerebbe 
poi di cedere ad enfiteusi perpe tua , mercè 
pagamento di un canone annuo tenuissimo, 
a quelle popolazioni liberé, t u t t i i terreni 
e i fabbr icat i delle isole appar tenent i al 
Demanio dello Stato. Ora è questo appun to 
che domandano quegli abi tant i , ed io credo 
che il Governo non si farà illudere dal nu-
mero esiguo di essi. È vero poi che non pos-
sono costituirsi in comune a u t o n o m o ; ma 
nulla si oppone che sieno dichiarati frazione 
del vicino comune di Chieuti per poter avere 
un più facile approdo e non essere aggre-
gati al comune di Sannicandro Garganico, 
come proponeva la Commissione parlamen-
ta re incaricata di s tudiare l 'antico proget to 
Peiloux. 

E f ra t an t e altre considerazioni v'è quella 
che ul t imamente , inde t te le subaste per 
l 'aff i t to del ten imento agricolo di Tremiti , 
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anda rono deser te , ciò che p e r m e t t e più fa-
c i lmente di ader i re alle giuste aspirazioni 
di quegli ab i t an t i , e di m e t t e r t e rmine alle 
loro condizioni infelicissime p a z i e n t e m e n t e 
soppo r t a t e finora. 

Ringraz io perciò n u o v a m e n t e l 'onore-
vole so t tosegre tar io d i s t a t o de l l ' a f f idamento 
di p rovvedere e s tud ia re il modo perchè la 
quest ione sia r isoluta al più pres to possi-
bile. Nello stesso t empo , r ipeto, non sa rebbe 
diffìcile aggregare al comune di Chieuti , come 
frazione, le isole di Tremit i , per la ragione, 
che ho de t to , di un più vicino e faci le ap-
prodo in quelle vic inanze. 

Ciò facendo , il Governo avrà il p lauso e 
la g r a t i t u d i n e di quella popolazione, e noi 
av remo anche sod i s fa t to ad u n sen t imen to 
nobilissimo del l ' an imo nostro, insp i ra to ad 
un alto fine di p a t r i o t t i s m o ; di eguagl ianza 
e di sol idar ie tà nazionale (Benissimo! — 
Bravo!) 

Svolgimento di una proposta di legge. 
P R E S I D E N T E . Esau r i t e le interroga-

zioni, procederemo nel l 'ordine del giorno il 
quale reca: Svolg imento di u n a p ropos ta 
di legge del d e p u t a t o Mater i per la. colo-
nizzazione i n t e r n a . (Vedi tornata 19 febbraio 
prossimo passato). 

H a faco l t à di par la re l 'onorevole Materi . 
M A T E R I . Onorevoli colleghi, l ' idea di 

ch iamare da t e r r a i ta l iana a t e r r a i t a l i ana 
i l avora to r i là esuberant i e qui deficienti, 
ha la sua s toria an t ica . 

Quando il Tavoliere di Pugl ia d is tendeva 
a l l ' a r s a canicola del solleone s t e rmina t i 
campi di messi m a t u r e , dalla pross ima Ba-
sil icata, dal Lazio, da l l 'Ab b ruzzo a lpes t re 
accor revano i miet i tor i , a cent inaia , per 
r acca t t a r e , t r a il rischio delle febbr i e delle 
fu lminee insolazioni, un gruzzolo che li as-
sicurasse in qualche modo contro l ' inedia 
minacciosa delle loro plaghe meno feraci . 
E r a u n a migrazione consue tud inar ia e spon-
t anea , u n fenomeno normale della gran 
legge della d o m a n d a e del l 'offer ta . 

Ma quei t empi sono remot i ; e alle pia-
nure gialle pei ma tu r i f r u m e n t i successero 
i campi p a m p i n o s i ; e a l l 'opera t u m u l t u a r i a 
dei miet i tor i accorrent i successe la vigile 
cos tanza degli agr icol tor i sedenta r i . 

L a t rad iz ione si ruppe , e le nos t re po-
polazioni rural i , non più a t t r a t t e dal p ron to 
guadagno , cercarono al t re vie, e loro si di-
stese innanz i l 'Oceano c o n i a m e t a mirifica 
di più r emot i m a più lau t i e più cont inui 
guadagni . 

Agli emigran t i per pochi giorni in u n a 
c o n t r a d a della s tessa I t a l i a si sos t i tu i rono 
i p ro fugh i della p à t r i a per le Americhe lon-
t ane ; e l ' esempio servì di scuola, il nucleo 
a t t r a s se la legione, e s iamo ora quasi ad un 
esodo di popolazioni in te re . 

D u r a n t e la recen te discussione del bi-
lancio di agr icol tura , i ndus t r i a e commer-
cio, di quel bi lancio cioè che, come disse 
l 'onorevole Castellino, r a p p r e s e n t a l 'espo-
nen te vero e legi t t imo del progresso, del 
benessere e della v i t a della nazione, molti 
pa r l a rono dell ' emigrazione i ta l iana , pro-
vando con ciò che questo fenomeno , per le 
proporzioni paurose che ha assunto, è di-
venu to uno dei problemi più imponen t i per 
la v i t a economica del paese, e deve perciò 
inves t i re a s so lu t amen te l 'azione-dello S t a to 
e del P a r l a m e n t o . 

A confessione degli uomini più compe-
ten t i e di coloro che s t ud i ano a fondo le 
quest ioni che in te ressano la v i t a della d a -
zione, nessuno S t a t o europeo segnò mai 
un esodo di l avora to r i nella misura , nella 
in tens i t à e nella ver t ig inosa progressione 
della cor ren te migra tor ia i ta l iana . 

Pensa te , egregi colleghi, che nel l ' anno 
t e s t è s p i r a t o a circa 800,000 s o m m a r o n o i no-
str i emigran t i , senza con ta re l 'emigrazione 
clandest ina, che si calcola a n n u a l m e n t e in 
a l t re 60 o 70 mila persone, e che di essi 
circa 500 mila a b b a n d o n a r o n o definitiva-
men te la pa t r i a . Onde a ragione il col-
lega Turco f aceva osservare che l 'emigra-
zione dal Mezzogiorno ha preso u n a fo rma 
di contagio, e r a p p r e s e n t a una vera cor-
r e n t e di moda alla quale nessuno sa sot-
trarsi , s o p r a t u t t o dopo che 1' esperienza ha 
p r o v a t o che coloro i quali si recano negli 
S ta t i Uni t i , dove pur t r o p p o si dirige la 
massa degli emigrant i meridional i , v ' incon-
t r a n o f o r t u n a e possono accumula re in breve 
t e m p o u n capi ta le che sa rebbe follia pre-r 
sumere possa dare l 'eguale l avoro in I t a l i a . 

Ora, di f r o n t e al miraggio di una fon te 
così s icura di p ron to guadagno , come pos-
s iamo noi a r res ta re l 'esodo del pro le tar ia to 
i ta l iano ? 

E d ' a l t r a p a r t e q u a n d o a n n u a l m e n t e 
vanno via 500,000 l avora to r i t r a i p iù gio-
van i e p iù robus t i , il fior fiore delle nostre 
classi lavorat r ic i , vuol dire che presso di 
noi esiste un vero disqui l ibr io, e che di ne-
cessità v iene a manca re ogni funzional i tà 
della v i ta di quei paesi che d a n n o un così 
largo cont ingente di emigran t i . 

P u ò e vuole lo S ta to f a re qualche cosa. 
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per a t t e n u a r e le conseguenze di così g r a v e 
condizione di cose? 

B i s e r b a n d o m i di a f frontare in altro mo-
mento il grave problema della emigrazione," 
io dirò elle, f ra i varii p r o v v e d i m e n t i ca-
paci di r imediare in qualche modo al la man-
canza delle braccia l a v o r a t i v e , la coloniz-
zazione interna è r i tenuto come il migliore 
ed il più efficace. 

L a colonizzazione interna non si pre-
senta oggi come f a t t o spontaneo e normale 
delle classi lavoratr ic i , ma come un caso 
sporadico, voluto dal proprietar io del la 
terra co lonizzata , un f a t t o m e d i ! a t o e pon-
derato, come un esperimento di gabinet to , 
nel quale la posta è r a p p r e s e n t a t a dal la 
speranza di pochiss ima gloria e dal rischio 
della propria f o r t u n a economica. Ma, d'al-
tra parte d o v e la c a m p a g n a è oramai de-
serta di l a v o r a t o r i nat iv i , dove è da rifare 
la stessa terra - i m p o v e r i t a dal lungo ab-
bandono - d o v e gli av i t i s istemi agricoli , 
tanto ingrat i e pur t a n t o venerat i dai po-
chi superst i t i , v a n n o instaurat i ab imis 
mercè forze ed a t t i tudin i nuove, ivi , chi 
non v u o l cadere insieme con l 'u l t imo grap-
polo della v i g n a o con l 'estremo manipolo 
del suo campo, deve t u t t o osare perchè si 
rigeneri il popolo delle c a m p a g n e con la 
immigrazione di l a v o r a t o r i più sani, più 
esperti e, f r a n c a m e n t e , più prat ic i . 

Chi ha l 'onore di par larvi t rae il suo 
entusiasmo non da sagac i d imostrazioni 
dottrinali, ma da q u e l l ' i n v i n c i b i l e convin-
cimento che nasce dal la esperienza pro-
pria. Io, onorevol i colleghi, t ra l ' i n d u l -
gente c o m p a t i m e n t o dei miei v ic ini , t ra 
quel sorriso che arieggia l 'augurio ed ha 
invece il sarcasmo del l ' incredul i tà , comin-
ciai non ha guari la prova; ed a scadenza 
non l o n t a n a ebbi la sodisfazione di un 
tentat ivo coronato da successo, ed i miei 
bravi romagnol i ebbero l ' a l t r a di ricono-
scersi oramai ospiti prediletti non pur da 
noi ma dalla f o r t u n a . 

Perchè, io mi d o m a n d o , il piccolo esem-
pio non d i v e n t a n o r m a comune ì P e r c h è la 
esuberanza r o m a g n o l a o marchig iana non 
colma s p o n t a n e a i solchi lasciat i dalla emi-i 

grazione a l l 'estero ì F a c i l e la r isposta: per-
chè non t u t t i s iamo in grado di disporre di 
quella s o m m a di a t t i v i t à , di mezzi e di cre-
dito, la quale occorre per a l let tare sulle no-
stre terre l 'opera f e c o n d a di lavorator i ca-
paci, perchè non tutt i credono, se non hanno 
veduto con gli occhi loro, e i rari esempi 
dovuti alla pert inace in iz ia t iva di pochi 
privat i non determinano, non possono de-

terminare , quel contagio di bene che rin-
n o v a nella storia le credenze e i costumi . 
C o m p r e n d o benissimo come, se i pochi vo-
lenterosi ed audaci di oggi si unissero in un 
sol fascio di cooperatori instancabi l i , se at-
torno ad essi si addensassero le file dei fidu-
ciosi o, a lmeno, dei credenti, a m a n o a 
mano u n a chiara comune coscienza si for-
merebbe su questo verbo, e l 'opera rigene-
ratr ice si a v v i e r e b b e a l ieto tr ionfo. Ma, in 
I ta l ia , e in quella parte d ' I ta l ia d o v e più 
str ide il bisogno delle spopolate c a m p a g n e , 
iv i non è impossibi le t r o v a r consoci nel pro-
p u g n a r e le idee, ma è un mito il t r o v a r 
c o m p a g n i nei fat t i , pronti a suggel lare de 
pecunia il p a t t o del l 'a l leanza. . . 

Noi meridionali s iamo gli idolatr i dello 
S t a t o : t u t t i in esso e da esso. E q u e s t a 
idolatr ia ci f a confondere t a l v o l t a lo S t a t o 
coi g o v e r n a n t i , e ci rende non di rado i 
mancipi i di chi s e m b r a impersonarlo , Se-
nonchè, s tante il c a r a t t e r e e s t a n t e la po-
v e r t à nostra, la s ta to la tr ia è una necessità 
fa ta le , poiché, senza l ' i n t e r v e n t o dello S t a t o , 
nulla sembra autorevole e niuno aspira a l la 
gloria di sost i tuir visi. 

E d anch' io chiamo lo S t a t o in a i u t o 
della co lonizzaz ione interna, in quel l 'unica 
f o r m a ohe mi sembra c o n f a c e n t e e s icura: 
col porre, cioè, alla p o r t a t a dei l a v o r a t o r i 
l ' a m b i t o possesso della terra e quei mezzi 
indispensabi l i , senza i quali la propr ietà è 
un t o r m e n t o e l ' interna colonizzazione è una 
utopia,. 

N o n chiamo, però, lo S t a t o ad espro-
priare i possidenti a t t u a l i per i n v e s t i r n e 
altri; nè sogno nel bi lancio d ' a g r i c o l t u r a 
l ' i m p o s t a z i o n e di s o m m e colossali. D i c o sol-
t a n t o che lo S t a t o f a c c i a quel t a n t o che 
f a r e b b e un proprietar io di terre a b b a n d o -
nate, desideroso di veder le rifiorire sotto il 
morso tag l iente d e l l ' a r a t r o . 

L o S t a t o possiede d o v u n q u e , ma specie 
nel Mezzogiorno e nelle Isole, poderi più o 
meno estesi, e più o meno a b b a n d o n a t i , 
spesso costituit i da gruppi di p icco le f r a -
zioni, t a l v o l t a da estensioni a b b a s t a n z a 
v a s t e , nè m a n c a n o i l a t i fondi . 

% 

In sostanza io chieggo allo S t a t o la ven-
dita di tali poderi a chi vogl ia col t ivar l i e 
si obbl ighi di risiedervi, e che a questi 
co l t ivator i si apra un modesto credito com-
misurato alla estensione ed alla potenzia-
l i t à dei fondi . 

A l t r e vol te lo S t a t o ha v e n d u t o ; e fu 
c a l a m i t à esiziale al Mezzogiorno il get to di 
u n ' e n o r m e q u a n t i t à d ' immobi l i sul m e r c a t o 
f o n d i a r i o . 

m 
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Ogni sorta di numerario v e n n e assorbito 
-dai primi p a g a m e n t i alla S o c i e t à l iquida-
trice del l 'Asse ecclesiast ico ; poi scompar-
v e r o gli arment i , poi fino le scorte v i v e si 
fusero nel crogiuolo del bisogno, f ra le stret-
t e del r i cev i tore del registro; poi si ricorse 
al credito delle banche, si c u m u l a r o n o le 
pass iv i tà ; e, finalmente, i Crediti fondiar i 
divennero il sepolcro della proprietà pri-
v a t a , c o n v e r t e n d o in paria i possidenti di 
u n giorno e sè medesimi in m a n o m o r t e in-
f e c o n d e . 

L a c a u s a pr incipale di questa e c a t o m b e 
s t e t t e nel l 'a l ta misura dei prezz i di ven-
dita , s tabi l i t i pr ima che la pletora dell 'of-
f e r t a r invi l isse il saggio delle domande, e 
f r a z i o n a t i in ra te la cui s c a d e n z a andò 
coincidendo con la t ras formazione e con 
l ' i n a s p r i m e n t o del nostro regime fiscale e 
del nostro e del l 'a l trui reg ime doganale . 

Base p r e c i p u a di una v e n d i t a a scopo 
economico e non a scopo fiscale si è che i 
prezz i (li v e n d i t a siano d e t e r m i n a t i nel li-
mite minimo, non maggiore di lire cento 
per ciascun e t t a r o ; in modo che sia spon-
taneo e voiont ieroso e cosciente di sicuro 
successo il concorso degli agricoltori . Né si 
creda che il l imite massimo di lire cento 
per e t taro sia arbi trar io ed e c c e s s i v a m e n t e 
l ibera le , g i a c c h é nella mia stessa provincia 
l a B a n c a d ' I ta l ia , so l tanto sopra simile base, 
ha p o t u t o disfarsi di proprietà , che altri-
menti le sarebbero r imaste a g r a v a r e il 
conto delle immobi l i zzaz ioni ; per cui è ma-
nifesto che, se un i s t i tu to di credito, a scopo 
m e r a m e n t e finanziario, ha t r o v a t a la s u a 
c o n v e n i e n z a in quel l imite, d e b b a t r o v a r n e 
a l t r e t t a n t a lo S t a t o , che deve proporsi l 'al-
tissimo i n t e n t o economico di a v v i a r e la 
t r a s f o r m a z i o n e del l 'agr icol tura d o v ' è più 
g r a m a e più misera. 

A c c o r d a t e prezzi di favore , concedete 
che nel pr imo triennio l 'agr icoltore non 
sia a g g r a v a t o dal p a g a m e n t o delle rate di 
prezzo e delle i m p o s t e , p e r m e t t e t e che nel 
success ivo termine di v e n t i d u e anni, con un 
interesse r a z i o n a l m e n t e minimo, i colt iva-
tori v a d a n o r i s c a t t a n d o la propr ie tà loro 
a f f i d a t a ; ed avrete r isoluto il p r o b l e m a di 
una p r o v a larga e tangibi le , esempio incon-
trastabi le a l l ' a v v e d u t a imitaz ione dei pri-
vat i . 

Il soccorso di un credito, non piat i to 
come cari tà dag l ' i s t i tut i locali od ordinari , 
ma s p e t t a n t e di dir itto, non profuso cieca-
mente ma n e m m e n o a v a r a m e n t e negato , 
compirà il miracolo di fecondare lo st imolo 
.alla possidenza, e doterà di a b i t a t o r i per-

manent i sol i tudini oggi j squal l ide ed abban-
donate . 

Onorevol i c o l l e g h i ! Il testo del mio pro-
getto di legge può a v e r :la pecca di aver 
p r e v e d u t o e discipl inato t r o p p o ; ma ciò mi 
r isparmia di far qui una più minuta espo-
sizione dei mezzi e delle m o d a l i t à avv isate 
per t r a d u r r e in at to il mio disegno. 

Modesto disegno, iì quale non si prefigge 
di mutar facc ia a l l 'Universo , ma di appre-
stare soltanto un germe a quel contagio del 
bene, che è per f o r t u n a l 'essenza spirituale 
del progresso. 

Q u a n d o lo S t a t o proprietario f a r à quello 
che ai proprietar i pr ivat i si predica e si rac-
c o m a n d a , il comune aposto la to per la re-
s tauraz ione de l l 'agr ico l tura non a v r à più la 
sterile s ignif icazione di un insegnamento 
dottr inale , ma la persuasiv i tà f e c o n d a di 
una p r o v a luminosa. Se ai pubbl ic i lavori, 
s t rumento per la distruzione e non per, la 
produz ione della r icchezza, o, quanto meno, 
s t r u m e n t o assai indiret to di produzione , si 
concedono a cent inaia i milioni dell 'erario, 
se al miglior a n d a m e n t o dei pubbl ic i ser-
vizi non si lesinano mezzi, se per rialzare 
le sorti della scuola umile od e l e v a t a , il 
paese ci ha sempre t r o v a t i concordi , non 
sembri gran sacrifìcio quel ch'io domando 
per l 'agr icol tura , obl iata Cenerentola , ma 
sempre m o d e s t a massaia dalle mani d'oro. 

P R E S I D E N T E . L ' o n o r e v o l e ministro di 
agr icol tura consente che sia presa in conside-
razione questa proposta di legge? 

C O C O O - O R T U , ministro d'agricoltura, in-
dustria e commercio. L a proposta di legge 
ora svo l ta con t a n t a a m p i e z z a di conside-
razioni prat iche porta un n u o v o contributo 
allo s tudio del p r o b l e m a del la colonizzazione 
interna , aggiunge un altro ai moltepl ic i ten-
t a t i v i i n v a n o f a t t i per r isolverlo. 

C e r t a m e n t e esso merita ogni studio, an-
che perchè si connette , t r a altri, a quelli 
g r a v i della t ras formazione delle colture, e 
del l 'estensione di esse, ai terreni incolti del 
demanio pubbl ico e dei p r i v a t i , del lavoro 
agrario, del l 'emigrazione. Ma non è questo 
il m o m e n t o di approfondirlo, e neppure di 
r ipetere q u a n t o si è d e t t o intorno ad esso 
nella recente discussione del bi lancio del-
l ' agr ico l tura . 

Inol tre , il t e m a della colonizzazione in-
terna è già sot toposto a l l ' esame della Giunta 
p a r l a m e n t a r e incar ica ta di riferire sul di-
segno di legge presentato sopra tale argo-
mento da lmio predecessore , l 'onorevole Pan-
t a n o . È uti le che ad esso si aggiungano le 
proposte del collega Materi . Non mi fer-
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mero quindi neppure alle considerazioni da 
Ini svolte sul movimento migratorio, che 
egli ha esaminato negli effetti dell'esodo 
all 'estero,e dell 'emigrazione interna. 

Anch'esso è oggetto di studio per altre 
proposte legislative, delle quali io ho ri-
p e t u t a m e n t e par la to in quella discussione, 
e che r iguardano l 'organizzazione degli uf-
fici di collocamento interregionali. Nel con-
cretare il promesso disegno di legge, si esa-
mineranno t u t t e le altre questioni sollevate 
dal l 'oratore, ossia i mezzi di t raspor to , le fa-
cilitazioni agli agricoltori che si rechino da 
una ad un 'a l t ra regione d ' I ta l ia , la costru-
zione delle case coloniche e le al tre che 
si r iannodano allo stesso problema. 

Non debbo però tacere una delle diffi-
coltà di a t tuazione che si possono presen-
ta re su uno dei punt i fondamenta l i della 
proposta dell 'onorevole Materi; quello cioè 
del modo di util izzare i beni del pat r imonio 
demaniale dello Sta to . I n to rno ad essi già 
nel proget to del mio predecessore si osser-
vava che mancano notizie precise sulla 
estensione, sulla qual i tà loro e sulla possi-
bilità di valersene ai fini di colonizzazione. 
È uno studio da compiere, del quale io mi 
sono occupato, e per il quale mi rivolsi al 
Ministero delle finanze. Questi dat i sol tanto 
consent i ranno di precisare l ' en t i tà di quei 
beni e di ado t t a re pratici ed efficaci prov-
vedimenti . 

Ma, ripeto, aderisco alla presa in consi-
derazione. Lavoriamo tu t t i insieme a risol-
vere il grave problema; ma dobbiamo lavo-
rare, onorevole Materi, formandoci dell'a-
zione dello S ta to un concet to diverso da 
quello che at t r ibuisce ad alcune popolazioni, 
dominate, come egli disse, dalla s ta to la t r ia . 
Lo S ta to non può che venire in aiuto delle 
iniziative individuali ed integrarle; e quando 
queste iniziative mancano, pr incipalmente 
per ciò che r iguarda la t rasformazione delle 
terre e l 'agricoltura, non vi è azione di S ta to 
che possa dare seri e durevoli r isultat i . 

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di par lare 
l 'onorevole Libert ini Pasquale . È per op-
porsi che sia presa in considerazione ? 

L I B E R T I N I PASQALE. Per fare una 
proposta. 

P R E S I D E N T E , Ma, onorevole Libertini, 
si t r a t t a dello svolgimento di una proposta 
d ' iniziat iva par lamentare . 

L I B E R T I N I . P A S Q U A L E . Siccome è 
all 'esame di una Commissione par lamen-
ta re un disegno di legge sul medesimo ar-
gomento, io vorrei pregare la Camera che 
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la proposta di legge testé svolta sia abbi-
na t a all 'al tra. . . 

P R E S I D E N T E . Bisogna cominciare a 
met te re a par t i to che sia presa in considera-
zione; in seguito ella potrà fare la proposta . . . 

Metto a par t i to che sia presa in conside-
razione la proposta di legge del depu ta to 
Materi p?r la colonizzazione interna. Chi 
l ' approva voglia alzarsi. 

(La Camera approva). 
L I B E R T I N I PASQUALE. Adesso do-

mando che sia vo ta ta la mia proposta , 
P R E S I D E N T E . Aspett i in fine di se-

du ta . 
COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, 

industria e commercio. Io credo che il re-
golamento (in questo momento non ho pre-
senti le sue disposizioni) non possa opporsi; 
perchè sarebbe s trano che su uno stesso 
argomento dovessero riferire due Commis-
sioni diverse. Quindi accetto la proposta 
dell 'onorevole Libertini, perchè il disegno 
di legge, preso in considerazione, sia in-
viato alia Commissione incaricata 
di riferirò su quello n, 361 : Provvediment i 
per la colonizzazione in terna . 

P R E S I D E N T E . Siccome questa propo-
s ta di legge dovrebbe passare agli Uffici 
per la nomina di u n a Commissione, l 'ono-
revole Libert ini propone che ne sia defe-
r i to l 'esame a quella che già deve riferire 
su al t ra analoga. 

L' onorevole Materi ha difficoltà da op-
porre ? 

M A T E R I . Vorrei fare l 'augurio che que-
sto a b b i n a m e n t o non significhi un r i tardo; 
ma se ciò vale a fa re più presto, non ho 
nulla da obiet tare. 

P R E S I D E N T E . Se non vi sono altre 
osservazioni r imarrà cosi stabilito. 

(Bimane così stabilito). 
Presentazione di un disegno di legge 

e di ari decreto reale. 
P R E S I D E N T E . L'onorevole ministro di 

agricoltura e commercio ha facoltà di par-
lare. 

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, 
industria e commercio. Mi onoro di presen-
ta re alla Camera il disegno di legge per la 
devoluzione del pat r imonio dell 'abolita Cor-
porazione dell 'ar te della lana alla Camera 
di commercio di Firenze. 

Mi onoro altresì di comunicare il decreto 
reale che mi autorizza a r i t i rare il disegno 
di legge : R i fo rma del testo unico delle leggi 
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m e t r i c h e a p p r o v a t o con reg io d e c r e t o 23 ago-
s to 1890, n . 7088 (serie 3 a ) . 

P R E S I D E N T E . Dò a t t o a l l ' o n o r e v o l e 
m i n i s t r o del la p r e s e n t a z i o n e di nn d i segno 
di legge, pe r la d e v o l u z i o n e del p a t r i m o n i o 
de l l ' abo l i t a^Corpo raz ione d e l l ' a r t e del la l a n a 
al la C a m e r a di C o m m e r c i o di F i r e n z e , che 
s a r à s t a m p a t o e d i s t r i b u i t o . 

D ò p u r e a t t o a l l ' o n o r e v o l e m i n i s t r o de l la 
c o m u n i c a z i o n e del r eg io d e c r e t o che lo a u t o -
r i z z a a r i t i r a r e il d i segno di l e g g e : R i f o r m a 
del t e s t o un i co delle leggi m e t r i c h e a p p r o -
v a t o con reg io d e c r e t o 23 a g o s t o 1890, nu -
m e r o 7088 (serie 3 a ) . 

Votazione a scrutinio segreto. 
P R E S I D E N T E . L ' o r d i n e del g io rno reca : 

v o t a z i o n e a s c r u t i n i o s e g r e t o del d i s e g n o di 
legge: p r o v v e d i m e n t i per l ' i n s e g n a m e n t o 
i n d u s t r i a l e e c o m m e r c i a l e . 

P r e g o l ' o n o r e v o l e s e g r e t a r i o di f a r la 
c h i a m a . 

R O V A S E N D A , segretario, fa la chiama. 

Discussione de! disegno di legge 
per l'ordinamento della giustizia amministrativa. 

P R E S I D E N T E . Si l a s c e r a n n o le u r n e 
a p e r t e e si p r o c e d e r à ne l l ' o rd ine del g io rno 
il q u a l e r e c a la d i scuss ione de l d i segno di 
legge: r i o r d i n a m e n t o degli I s t i t u t i per la 
g i u s t i z i a a m m i n i s t r a t i v a . 

P r e g o l ' o n o r e v o l e s e g r e t a r i o di d a r le t -
t u r a del d i segno di legge. 

M O R A N D O , segretario, d à l e t t u r a del 
d i segno di legge. (Vedi Stampato n. 633-A). 

P R E S I D E N T E . L a d i scuss ione g e n e r a l e 
è a p e r t a . H a f a c o l t à di p a r l a r e l ' o n o r e v o l e 
Pe l l ecch i . 

P E L L E C C H I . Onorevo l i col leghi , il di-
segno di legge di cui oggi i n t r a p r e n d i a m o 
l ' e s a m e , e che e b b e nel S e n a t o l ' o n o r e di 
u n a d i scuss ione e l e v a t a , e d e g n a di q u e l 
consesso e d e l l ' i m p o r t a n z a d e l l ' a r g o m e n t o , 
h a u n o scopo a l t a m e n t e civi le , e s s e n d o di-
r e t t o a r e n d e r e , nel la r e a l t à del le cose, p iù 
p ro f ì cuo il p r i n c i p i o del l ' o s s e r v a n z a del le 
n o r m e di g ius t i z ia negli a t t i delle p u b b l i -
che a m m i n i s t r a z i o n i , mo l t i dei q u a l i con-
c e r n o n o l ' e se rc iz io di d i r i t t i s t a t u t a r i . 

A q u e s t o p r i n c i p i o , c o m e sape te , - s i i sp i rò 
e rese o m a g g i o la légge del 1889, la q u a l e 
s egnò u n p u n t o l u m i n o s o nel p r o g r e s s o dei 
n o s t r i o r d i n a m e n t i , e nel d a r e u n g iud ice 
a c o n t e s t a z i o n i che n o n lo a v e v a n o , creò 
p u r e l ' o r g a n o pe r la n u o v a f u n z i o n e con 
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l ' a g g i u n g e r e u n a q u a r t a Sez ione a l le t r e 
che c o m p o n e v a n o il Consigl io di S t a t o . 

S o r t o in mezzo a d i f f idenze e d i f f i co l t à , 
il n u o v o i s t i t u t o si a c q u i s t ò ben p r e s t o la 
fiducia ed il f a v o r e de l la p u b b l i c a op in ione ; 
e gli a f f a r i che vi a f f lu i rono , a n c h e p é r di-
spos iz ioni di s o p r a v v e n u t e leggi specia l i , 
a u m e n t a r o n o s e m p r e s ino a c o s t i t u i r e u n a 
i n g e n t e m a s s a di l a v o r o s p r o p o r z i o n a t a al-
l ' a t t i v i t à che da l l a q u a r t a sez ione si p o t e v a 
r a g i o n e v o l m e n t e r i ch iede re , ciò che rese l ' a -
z ione di essa t a r d a e l en t a e t a l v o l t a m a n -
c h e v o l e del t u t t o , c o m e a v v e n n e p e r mo l t i 
r i cors i che n o n r i so lu t i in t e m p o , p e r d e t t e r o 
la loro r a g i o n e di essere. 

S o n o m o l t o e l o q u e n t i i d a t i che su que -
s t o p r o p o s i t o h a f o r n i t o la d i l i genza del-
l ' o n o r e v o l e r e l a t o r e del la C o m m i s s i o n e , ed 
io n o n t r o v o q u i n d i nu l l a d a a g g i u n g e r e . 
D ' a l t r o n d e gli i n c o n v e n i e n t i che sì ver i f i -
c a n o sono t a n t o n o t o r i e g e n e r a l m e n t e r ico-
n o s c i u t i e l a m e n t a t i , che l ' i n s i s t e r e a n c o r a 
pe r m e t t e r l i in m a g g i o r e e v i d e n z a mi sem-
b r e r e b b e come se voless i p r e s u m e r e di po r -
t a r e u n n u o v o r agg io di luce a que l l a già 
s p l e n d i d a e c h i a r a del sole m e r i d i a n o . 

L a serie n o n b r e v e dei d i segn i di legge 
che da l 1896 sono s t a t i p r e s e n t a t i al P a r -
l a m e n t o sul t e m a di cui ci o c c u p i a m o , è 
a n c h ' e s s a u n a p r o v a c o n v i n c e n t e de l la ve-
r i t à di q u a n t o ho e spos to . D i s g r a z i a t a m e n t e 
pe rò , m e n t r e pe r le v i c i s s i t ud in i p a r l a m e n -
t a r i n o n p o t e t t e g i u n g e r e a r i va n e m m e n o 
u n o di que i d isegni , t r a cui ve ne sono a n c h e 
a l t r i dello s tesso a t t u a l e p r e s i d e n t e del Consi-
glio, il n o t a t o d i s o r d i n e nella, f u n z i o n e del 
m a s s i m o o r g a n o della g ius t i z i a a m m i n i s t r a -
t i v a h a segu i to i m p e r t u r b a t o il suo f a t a l e 
a n d a r e . 

M e i i t a q u i n d i p l a u s o il p r e s i d e n t e del 
Consigl io, o n o r e v o l e Gio l i t t i , pe r a v e r ri-
p r e s o con n u o v a lena l ' o p e r a r i m a s t a i n t e r -
r o t t a ; ed è a f a r vo t i che la t e n a c i a de i suoi 
p ropos i t i , s o r r e t t a da l la c o n o s c e n z a che dei 
n o s t r i o rd in i a m m i n i s t r a t i v i egli h a p ro -
f o n d a , sia q u e s t a v o l t a c o r o n a t a d a mi-
gl ior successo , t o c c a n d o finalmente la m e t a 
con l ' a p p r o v a z i o n e del d i segno di legge an -
che da p a r t e del la C a m e r a . 

Mi s e m b r a di a v e r e con ciò i m p l i c i t a -
m e n t e g ià d i c h i a r a t o che sono in m a s s i m a 
f a v o r e v o l e a l la p r o p o s t a che si d i s c u t e . 

E s s a è la r i p r o d u z i o n e s o s t a n z i a l e di 
quel la p r e s e n t a t a al S e n a t o da l l ' o n o r e v o l e 
Giol i t t i ne l la t o r n a t a del 21 n o v e m b r e 1904, 
con a g g i u n t e e modi f i caz ion i c h e si e s t e n -
d o n o fino ad u n a m p l i a m e n t o di o r g a n i c o 
ne l la c o m p o s i z i o n e del Consigl io d i S t a t o , 

12476 — 
" - " T * S E S S I O N E " — D I S C U S S I Ó N I 



Alti Parlamentari — 12477 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA X X I I — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA PEL 1° MARZO 1 9 0 7 

per far luogo alla istituzione di una nuova 
Sezione giurisdizionale che prende la deno-
minazione di quinta, ed alla quale si attri-
buisce una propria giurisdizione in tutti quei 
casi in cui la quarta sezione è attualmente 
chiamata a giudicare, oltre che sulla legit-
timità, eziandio sul merito dei provvedi-
menti. 

Così il campo di attività assegnato a 
ciascuna delle due Sezioni viene ad essere 
stabilito con un criterio del tutto obbiet-
tivo, di facile intuizione, e che, meno di ogni 
altro può prestarsi ad incertezze ed a dubbi. 
Laonde la quarta sezione seguiterà ad occu-
parsi dei ricorsi in materia di pura legit-
timità, a mente dell'articolo 24 della legge 
2 giugno 1889, e la quinta sezionesi occuperà 
dei ricorsi in materia di legittimità e di 
merito nei casi specificati nell'articolo 25 
della legge medesima, e nell'articolo 21 della 
legge 1° maggio 1890, nei tre casi aggiunti 
dal progetto ed in quelli indicati da leggi 
speciali che attribuiscano al Consiglio di 
Stato la giurisdizione anche di merito. 
Qualora però, non ostante siffatta delimi-
tazione, sorgessero tra le due sezioni con-
flitti di giurisdizione positivi o negativi, il 
progetto stabilisce che la risoluzione di essi 
spetti all'adunanza plenaria costituita del 
presidente e di quattro consiglieri per cia-
scuna sezione giurisdizionale, da designarsi 
con decreto reale al principio di ogni anno. 

L' istituzióne della nuova sezione può 
dirsi il caposaldo dei provvedimenti che si 
propongono per rinvigorire nella sua radice 
la funzione del Consiglio di Stato in sede giu-
risdizionale; e veramente quando si rifletta 
che tale scopo si consegue coll'aumentare 
nella pianta organica del Consiglio sud-
detto un posto di presidente di sezione, tre 
posti di consigliere, due di referendarii ed 
uno di segretario di sezione, deve rico-
noscersi che il Governo si sia contenuto 
nei più stretti limiti di necessità e che ab-
bia fatta saggia applicazione della teoria 
del minimo mezzo. 

Altri provvedimenti sussidiarii si pro-
pongono per evitare che i ricorsi restino a 
lungo giacenti per incuria od abbandono 
delle parti formando inutile, pesante e mo-
lesto ingombro, e a tal fine viene introdotta 
anche nella procedura davanti la giustizia 
amministrativa l'istituto della perenzione 
d'istanza che venne già esteso con buoni 
risultati ai procedimenti davanti la Corte 
dei conti, ed è altresì fatto obbligo ai ricor-
renti di depositare all'atto della presenta-
zione del ricorso o della domanda e sotto pena 

di decadenza, tanti fogli di carta bollata 
quanti ne possono occorrere per la deci-
sione. 

Questi provvedimenti e quello che con-
cerne il gratuito patrocinio in sede ammi-
nistrativa, non che altri di cui per amore 
di brevità non fo speciale menzione, sono 
di una indiscutibile convenienza, e circa i 
medesimi non mi soffermo 

Una innovazione sostanziale il progetto 
introduce nell'ordine dei rapporti tra la giu-
stizia amministrativa e quella ordinaria; e 
di questo argomento, che è degno della 
massima attenzione, non sarà inutile dire 
qualche parola. Sarò brevissimo per non 
tediare la Camera, e prometto che non abu-
serò della sua pazienza oltre il limite stret-
tamente necessario per esporre con chia-
rezza il mio concetto, qualunque valore 
esso possa avere, in una questione molto 
ardua e complicata. 

. E dico ardua e complicata non tanto in 
relazione alle disposizioni della legge del 
1889, quanto in relazione ai principi ed alle 
teoriche che dalle disposizioni stesse si sono 
volute desumere per costruire un sistema di 
rapporti giurisdizionali tra la quarta sezione 
del Consiglio di Stato e la Corte di cassa-
zione di Roma, che, se dovesse applicarsi 
sino alle ultime sue conseguenze (e non 
mancano indizi che tale sia la tendenza 
come più tardi dirò) finirebbe col portare 
all'annientamento della giustizia ammini-
strativa che resterebbe sostanzialmente as-
sorbita in quella ordinaria, dalla quale do-
vrebbe quasi ricevere alito e materia di 
vita. 

E a siffatta tendenza, potrei sbagliarmi 
ma così mi sembra, le disposizioni del pro-
getto di legge non oppongono alcun ar-
gine, anzi potrebbero fornire più salda base. 

Per procedere con ordine in questa ma-
teria che ne ha molto bisogno, tanta è 
la varietà di opinioni che si sono manife-
state, dirò che, nel campo del nostro diritto 
positivo, i rapporti tra la sezione quarta e la 
Corte di cassazione dovrebbero essere defi-
niti dagli articoli 40 e 41 della legge 1° giu-
gno 1889, articolo 40: « L'incompetenza per 
ragione di materia può essere elevata in 
qualunque stadio' della causa. I l Consiglio 
di Stato può elevarla d'ufficio. Nulla è inno-
vato alla legge del 31 marzo 3877, n. 3761 ». 
Articolo 41. « Sollevata dalle parti o di uf-
ficio la incompetenza dell'autorità ammini-
strativa la sezione sospenderà ogni ulteriore 
decisione, e rinvierà gli atti alla Corte di 
cassazione per decidere sulla competenza ». 
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Secondo tali disposizioni il sistema della 
legge del 1889 è molto semplice e c h i a r o : 
massima libertà alle parti di elevare l ' ec -
cezione di incompetenza del Supremo Col-
legio amministrativo, e nessun limite a que-
st 'ult imo nel poterla elevare anche d'ufficio; 
intervento della Corte di cassazione al solo 
effetto di decidere sulla competenza qua-
lora sia sollevata la relativa eccezione; non 
essere più possibile altro ricorso alla stessa 
Corte così quando l'eccezione suddetta non 
sia s ta ta sollevata, come quando, se solle-
vata, sia s tata esclusa dalla Corte la com-
petenza dell 'autorità giudiziaria; e ciò per-
chè la decisione della quarta sezione è, e deve 
essere defìnitiv a, a ' termini dell 'ultimo ca-
poverso dell 'articolo 38 della legge mede-
sima; non ammettendosi, per esplicita di-
sposizione del successivo articolo 39, altro 
rimedio che il ricorso per revocazione nei 
casi stabiliti dal Codice di procedura ci-
vile. 

Gli a t t i parlamentari che prepararono la 
legge del 1889, confermano questo con-
cetto. Esplicite manifestazioni di esso si 
ebbero alla Camera nel febbraio del 1889, 
durante la discussione del disegno di legge 
che era stato già approvato dal Senato e 
nel quale non figuravano punto le disposi-
zioni dei citati articoli 40 e 41. 

All'articolo 5 dell'indicato disegno, che 
corrisponde al 26 della legge 2 giugno 1889, 
la Commissione, d'accordo col Governo, 
propose la-seguente aggiunta: «dopo la de-
cisione definitiva, senza che nel corso del 
procedimento siasi proposta eccezione di 
incompetenza contro la giurisdizione del 
Consiglio di S ta to , non si può per lo stesso 
oggetto adire l 'autorità giudiziaria ». 

Questa aggiunta incontrò molte opposi-
zioni, specialmente da parte di coloro che 
ravvisavano in essa una specie di deroga 
ai principi fondamentali della legge 20 
marzo 1865 per 1' abolizione del conten-
zioso amministrativo, ed alle norme stabi-
lite dalla legge 31 marzo 1877 sui conflitti di 
attribuzione; ed il presidente del Consiglio 
(Crispi) la difese, osservando : « quando si 
adisce il Consiglio di Stato, si presume che 
il privato cittadino o la pubblica ammini-
strazione non intenda reclamare se non per 
la tutela di un interesse offeso, e che nel 
piato non vi sia lesione di diritti. . . Noi non 
vogliamo se non impedire il ripetersi dei 
giudizi, e intendiamo però che i diritti dei 
privati cittadini restino impregiudicati. Si 
trovi, se questa proposta della Commissione 
non piace, un'altra formula, purché sia in-
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teso, ripeto, che quando il Consiglio d i s t a t o 
abbia deciso, e quando non fu elevato il 
conflitto, non si possa rinnovare la lite; al-
trimenti con questa legge, anziché sempli-
ficare, non faremmo altro che aprire la via 
alla duplicazione dei processi, il che non 
sarebbe veramente un benefìcio per i citta-
dini le cui ragioni vogliamo tutelare ». 

L'aggiunta non fu messa ai voti, perchè 
lo stesso minestro la sost i tuì con la se-
guente : « l ' incompetenza per ragioni di 
materia può essere elevata in qualunque 
stadio della causa. I l Consiglio di S tato può 
elevarla d'ufficio. Nulla è innovato alla legge 
31 marzo* 1877 ». 

L'esame di questa nuova aggiunta, come 
articolo separato e distinto, fu rimandato 
alla discussione dell'articolo 17, per essere 
collocata dopo il medesimo che corrisponde 
all 'attuale articolo 38, ed era così conce-
pito: 

« Se la Sezione riconosce infondato il ri-
corso lo rigetta. Se accoglie il ricorso per 
motivo di incompetenza annulla l ' a t to o 
provvedimento e r imette le parti all 'autorità 
competente. Se accoglie il ricorso per altri 
motivi, nei casi preveduti dall 'articolo 3, 
(corrisponde all' attuale articolo 24 della 
legge del 1889) annulla l 'at to o provvedi-
mento, salvi gli ulteriori provvedimenti del-
l 'autorità amministrativa, e nei casi previ-
sti dall'articolo 4 (attuale articolo 27 della 
legge stessa) decide nel merito. Se la se-
zione riconosce che il punto di diritto sot-
toposto alla sua decisione ha dato luogo a 
precedenti decisioni t ra loro difformi della 
stessa sezione, potrà rinviare con ordinanza 
la decisione della controversia ad altra se-
duta plenaria col concorso di nove votanti -

La decisione è definitiva. 
Prima di discutersi l 'aggiunta proposta 

dal presidente del Consiglio si ravvisò op-
portuno di introdurne un'altra che venne 
suggerita dal deputato Nocito e corrisponde 
all 'articolo 39 della legge del 1889. « Contro 
le decisioni della sezione è ammesso il ri-
corso per revocazione nei casi stabiliti dal 
codice di procedura civile »; e ciò fu fatto 
appunto per ribadire sempre|più il concetto 
©he la decisione dovesse essere definitiva, 
e che contro di essa non potesse ammettersi 
che il solo rimedio straordinario della revo-
cazione. 

F u poi approvato l 'articolo aggiuntivo 
proposto dal presidente del Consiglio che 
prese il numero 19 «l ' incompetenza per 
ragioni di materia » ecc., ed infine un altro 
articolo proposto dal deputato Cuccia: «sol--

_ _ _ — : 19478 — 
l a SESSIONE — DISCUSSIONI 



Atti Parlamentari — 12479 — Camera dei Deputati 
~~ LEGISLATURA XXII — P R E S S I O N E — DISCTJSSIOM — TORNATA DEL 1° MARZO 1907 

: 
levato dalle parti o d'ufficio la incompe-
tenza ecc., che prese il numero 20. Su questo 
ultimo così si espresse il presidente del 
C o n s i g l i o : « del resto esso non dice niente di 
più di quello che stabilisce la legge del 31 
marzo 1877, in cui è detto chiaramente che 
la Corte di Cassazione è giudice della com-
petenza tra l 'autorità amministrativa e l'au-
torità giudiziaria. 

Gli atti del Senato ribadiscono lo stesso 
concetto; e da essi come da quelli della Ca-
mera si può arguire che i rapporti tra la 
quarta sezione e l 'autori tà giudiziaria si 
siano voluti ^regolare con le norme che in 
dipendenza delle disposizioni transitorie 
emanate per l'esecuzione della legge 12 di-
cembre 1875 ed in dipendenza delle dispo-
sizioni contenute nella legge 31 marzo 1877 
sui conflitti di attribuzione, determinano 
la competenza delle Corti di cassazione ter-
ritoriali di fronte a quella di Roma. 

La prima delle leggi suddette, coli' isti-
tuire due sezioni di Corte di cassazione in 
Eoma, conferì esclusivamente ad essa una 
giurisdizione speciale pei ricorsi su alcune 
materie sottratte alla cognizione delle Cas-
sazioni territoriali, come per esempio, i 
conflitti di giurisdizione tra autorità giu-
diziarie dipendenti da diverse Corti di cas-
sazione e tra tribunali ordinar! e tribunali 
speciali, l'azione civile contro collegi e fun-
zionari giudiziari, la rimessione delle cause 
dall'una all 'altra Corte per motivi di sicu-
rezza pubblica o di legittima suspicione, 
le controversie relative alle leggi di imposte, 
alle leggi di soppressione delle corporazioni 
religiose, ecc., e con la seconda, con quella 
cioè del 1877, la potestà giurisdizionale di ri-
solvere i conflitti tra l 'autorità giudiziaria e 
quella amministrativa, che prima spettava al 
Consiglio di Stato, fu attribuita alle sezioni 
medesime. Ora, le questioni di competenza 
che in base alle due leggi mentovate sono 
sorte circa la competenza tra una Corte di 
cassazione territoriale e quella di Roma, 
non hanno prodotto altro che il rinvio puro 
e semplice degli atti dalla prima-alla seconda; 
ma una volta ammessa da questa ultima 
la competenza della Cassazione territoriale, 
non si è creduto possibile che una sen-
tenza della medesima potesse mai essere 
impugnata per incompetenza o per eccesso 
di potere, e ciò anche quando la relativa 
eccezione non fosse stata proposta dalle 
parti o sollevata d'ufficio. 

Sembra quindi evidente che, col sistema 
della legge del 1889, non si volesse concedere 
altro che il rimedio preventivo del regola-

mento di competenza, affidandolo alla Corte 
di cassazione di Eoma, e che l'inciso « nulla 
è innovato t> che è scritto nell'articolo 40, non 
può assolutamente avere la portata che gli si 
è voluto dare nel senso che le decisioni della 
quarta .sezione possano in ogni caso essere 
investite con ricorso per incompetenza ed 
eccesso di potere, come quelle delle giuri-
sdizioni speciali di cui si fa cenno nell'arti-
colo 3° della legge 31 marzo 1877 alle quali, 
giova dirlo, non può essere assimilata la 
quarta sezione. 

Ma qui potrebbe ripetersi amphora coe-
pit institui, currente vota urceus exit, tanta e 
così profonda è la differenza tra il pensiero 
del legislatore q u a l e deve intendersi che 
sia stato espresso nella legge del 1889 e la 
portata pratica cbe in effetti ha avuto. 
Certo è che in base agli articoli 40 e 41 
della legge medesima ed in base alle rela-
zioni che essi hanno ed anche a quelle che 
potrebbero avere col sistema della legge 
del 25 marzo 1865 sul contenzioso ammi-
nistrativo e del 31 marzo 1877 sui conflitti 
di attribuzione, si è venuta elaborando una 
giurisprudenza che tende a ricondurre nella 
magistratura ordinaria ogni potestà sostan-
ziale di giudizio. 

Questo stato di cose si è, come sembra,, 
prodotto per motivi estrinseci alla legge del 
1889, la quale, mirando alla pronta attua-
zione di un nuovo e fecondo principio nel 
campo del diritto pubblico, e preoccupata 
a rimuovere gli ostacoli che da ogni parte 
si opponevano, non potè, per necessità di 
cose, avere una chiara percezione delle dif-
ficoltà che il nuovo istituto avrebbe in-
contrato in un sistema di difese giurisdi-
zionali fondato su principii essenzialmente 
contrari a quelli alla prevalenza dei quali l'i-
stituto medesimo doveva la sua esistenza. 
E di siffatte difficoltà allora si ebbe qual-
che cenno perchè nel 1889 già si questionava 
sulla natura dei procedimenti della quarta 
sezione, se dovessero, cioè, considerarsi co-
me sentenze o decisioni, e se potessero ac-
quistare forma di giudicato munito anche di 
esecuzione forzata; e se ne questionava spe-
cialmente perchè il sistema che si inaugu-
rava non aveva nemmeno esempi nelle le-
gislazioni di altri Stati vicini. 

Infatt i in Prussia la istituzione del tri-
bunale amministrativo supremo, ed in Au-
stria la istituzione della Corte di giustizia 
amministrativa, sono informate al principio 
dell'assoluta autonomia della giurisdizione 
giudiziaria da quella amministrativa, per 
modo chel 'una e l 'altra, dal primo all 'ultima 
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grado, si svolgono autonomamente, concom-
petenze proprie, magistrati propri e norme 
proprie di procedimento e di azione; e per 
la risoluzione dei conflitti esistono in Prussia 
un supremo Tribunale della competenza ed 
in Austria una apposita Commissione, l 'una 
e l 'altra composti di elementi amministra-
tivi e giudiziari. 

Nel sistema francese la competenza è 
divisa tra la giurisdizione amministrativa 
e quella giudiziaria, secondo che la conte-
stazione si riferisca ad un atto di impero 
ovvero ad un at to di gestione; e gli atti mi-
sti d'impero e di gestione sono di compe-
tenza amministrativa o giudiziaria secondo 
l ' e lemento che in essi prevale. Esteso è 
quindi il campo del contenzioso ammini-
strativo francese, e la risoluzione delle 
possibili questioni di competenza con l'au-
torità giudiziaria è deferita al tribunale dei 
conflitti, composto al pari che in Prussia 
ed in Austria, di elementi amministrativi e 
giudiziari. 

I l sistema belga invece dà la massima 
prevalenza alla giurisdizione giudiziaria e 
può dirsi che secondo il medesimo quasi 
non esiste quella amministrativa. È sta-
bilita perciò la distinzione tra l 'a t to am-
ministrativo ed i suoi effetti civili, e si 
prescrive che degli att i medesimi possa 
conoscere soltanto 1' autorità giudiziaria 
senza però poter toccare l 'a t to ammini-
strativo ; si deferisce alla Corte di cassa-
zione la facoltà di risolvere i conflitti tra 
l 'autorità amministrativa e quella giudi-
ziaria, e si dichiara che i tribunali applicano 
gli att i amministrativi ed i regolamenti ge-
nerali e locali in quanto siano conformi alle 
leggi. 

Su questi principi fu modellata la legge 
italiana del 20 marzo 1865 la quale, abo-
lendo i tribunali speciali che erano inve-
stiti della giurisdizione del contenzioso am-
ministrativo tanto in materia civile quanto 
in materia penale, devolveva alla giurisdi-
zione ordinaria tutte le cause per contrav-
venzioni e tut te le materie nelle quali si faccia 
questione di un diritto civile o politico, co-
munque vi possa essere interessata la pub-
blica amministrazione, e ancorché siano 
emanati provvedimenti dal potere esecutivo 
o dall 'autorità amministrativa. Si a t tuava 
così il sistema della giurisdizione unica eser-
c i tata dal potere giudiziario per gli affari 
in cui si faccia questione di un diritto ci-
vile politico, e si organizzava il sistema dei 
ricorso gerarchico, mentre con altra legge 
della stessa data di quella concernente il 
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contenzioso amministrativo, s ' introduceva 
l istituto del ricorso straordinario al Re, af-
fidandosene l 'esame al Consiglio di Stato, 
alle decisioni del quale restarono devoluti i 
conflitti di attribuzioni, che la legge 31 mar-
zo 187 7 deferì poi alle sezioni di Cassazione 
istituite in Roma, come risulta dall'arti-
colo 3 della legge medesima, che è del te-
nore seguente : 

« Art. 3. Appartiene esclusivamente alle 
sezioni di Cassazione istituite in R o m a : 

1° Giudicare sulla competenza dell'au-
torità giudiziaria ogni qualvolta la pub-
blica amministrazione usi del mezzo straor-
dinario indicato negli articoli precedenti; 

2° Regolare la competenza tra l'auto-
rità giudiziaria e l 'autorità amministrativa 
quando l 'una e l 'altra siansi dichiarate in-
competenti ; 

3° Giudicare dei conflitti di giurisdi-
zione positivi o negativi fra i tribunali or-
dinari ed altre giurisdizioni speciali, nonché 
della nullità delle sentenze di queste giuri-
sdizioni per incompetenza od eccesso di 
potere. 

Sopra ricorso documentato, alle sezioni 
medesime diretto dalla parte più diligente, 
la Corte procede in via di urgenza, osser-
vate le norme stabilite per i regolamenti di 
competenza dagli articoli 110 eseguenti del 
Codice di procedura civile. La discussione 
è contradittoria e pubblica. La decisione è 
presa a sezioni unite, e costituisce, in fatto di 
competenza giudicato irrevocabile ». 

Si avvertì però ben presto che nel si-
stema della legge del 1865 molte contesta-
zioni restavano senza giudice e molti in-
teressi restavano indifesi di fronte alla pub-
blica amministrazione, perchè non potevasi 
ritenere garanzia sufficiente quella che si 
era creduto di accordare mediante il ricorso 
straordinario al Re dal momento che non 
ostante il parere del Consiglio di S ta to il Go-
verno era libero di adottare un provvedi-
mento contrario al parere stesso, col solo 
obbligo e con la sola formalità di sentire il 
Consiglio dei ministri. Da ciò nacque quel 
movimento di idee alle quali si informarono 
la legge del 1889 del Consiglio di Stato e 
quella successiva del 1890 per la giustizia 
amministrativa; le quali con l'intendimento 
di non togliere nulla al giudice ordinario, 
e di lasciare quindi intat to il principio della 
giurisdizione unica in materia di diritti ci-
vili propriamente detti e di diritti politici, 
e pur nulla innovando alla legge del 31 mar-
zo 1877 circa i conflitti di attribuzioni, si 
proponeva in sostanza di integrare le dispo-
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sizioni dèlia legge del 1865 sul contenzioso 
amminis t ra t ivo med ian te un s indacato giu-
risdizionale esclus ivamente ammin i s t r a t ivo 
il qiiale è rivólto, e si eserci ta, sugli a t t i 
della amminis t raz ione in quan to esplicano 
un potere pubbl ico, e prescinde completa-
mente dagli effet t i civili degli a t t i stessi, ef-
fe t t i l a cui cognizione non. res ta quindi 
s o t t r a t t a alla competenza del giudice or-
dinario. 

Secondo questo s is tema a d u n q u e le due 
giurisdizioni, l ' a m m i n i s t r a t i v a e la giudi-
ziaria, sono coordinate, nel senso che gli 
a t t i della ammin i s t r az ione possono essere 
sot topost i ad u n a duplice cognizione se-
condo elle se ne chieda l' annu l lamento , 
la revoca o l a r i fo rma , ovvero la determi-
nazione degli effet t i civili in relazione all 'og-
getto dedo t to in giudizio; onde può dirsi che 
l ' a t to ammin i s t r a t ivo e gli effet t i civili di 
esso sono i due termini f o n d a m e n t a l i che 
separano la competenza de l l ' au tor i t à ammi-
nis t ra t iva da quella de l l ' au tor i tà giudiziar ia . 
E qui non mi soffermo a r ipe tere gli a p p u n t i 
che si f anno alla legge del 1889, e special-
mente al l 'ar t icolo 24 di essa, per avere con 
la sua formola offuscato il concet to della 
dis t inzione t r a le due competenze desun te 
dai due t e rmin i sopra indicat i , s embrando 
che voglia invece accennare a due vie al-
te rna t ive , la giudiziaria e l ' ammin i s t r a t i va , 
n modo che l ' una debba necessar iamente 
agevolare l ' a l t r a ; e, o che voglia fa re dipen-
dere l ' a t t r ibuz ione della competenza da un 
altro cri terio fonda to sulla dis t inzione f r a 
diritto e interesse. 

Ma c o m u n q u e sia di ciò, è certo che non 
de te rminando e s a t t a m e n t e la sfera di a t t i -
vità della nuova giurisdizione ammini -
strativa- ; non contenendo una formola sem-
plice e chiara di del imitazione t r a la spesa 
medesima e quella del potere giudiziario ; 
ed aff idando esclus ivamente a q u e s t ' u l t i m o 
il regolamento di competenza , la legge del 
1889 non è r iusci ta in real tà a r isolvere il 
problema della giustizia a m m i n i s t r a t i v a nel 
punto più a rduo quale è quello dei rap-
porti t r a gli organi di essa e l ' a u t o r i t à 
giudiziaria. 

Si credeva, in una parola , che potessero 
esseré sufficienti le norme con tenu te negli 
articoli 40 e 41 per garan t i re alla q u a r t a 
sezione, posta di f ron te ed in concorrenza 
col po te re giudiziario, una propr ia sfera di 
azione, e non si scandagliò quale sarebbe 
s t a ta la p o r t a t a dì quelle norme al mo-
mento della loro a t tuaz ione in un s is tema 
come il nostro che a s imigl ianza di quello 
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belga, aveva con le leggi del 1867 e del 1877 
da t a assoluta prevalenza alla giurisdizione 
ordinar ia . 

Alcuni fenomeni del mondo fisico si ripro-
ducono nel l 'ordine morale con le stesse leggi 
fa ta l i ed inesorabil i . Come la gravi tà , per 
esempio, t r a e i corpi a l cent ro qualora una 
forza cont ra r ia non li de termini a muo-
versi in un ' o rb i t a propria , allo stesso modo, 
da to il s i s tema di accen t ramen to della fun-
zione giurisdizionale nel potere giudiziario, 
e d a t a la mancanza di norme precise per 
contenerlo in de t e rmina t i -limiti di f r o n t e 
alla nuova giurisdizione ammin i s t ra t iva , era 
na tu ra l e che il pr imo tendesse ad assorbire 
ques t ' u l t ima . 

Quale r imedio arreca il disegno di legge 
a questo s t a to di cose ? 

At t r ibuisce alle due sezio ni qua r t a e qu in ta 
la facol tà di decidere circa la propria com-
petenza , e contro le decisioni delle medesime 
accorda il ricorso per cassazione agli effètt i 
della legge 31 marzo 1877, d ichiarando però 
che tale ricorso possa propors i so l t an to per 
assoluto d i fe t to di giurisdizione. 

A giustif icare ques ta innovazione si è os-
servato che l 'ar t icolo 41 della legge del 1889 
togliendo alla qua r t a sezione ogni faco l tà di 
decidere sulla p ropr ia competenza ed obbli-
gandola a r inviare gli a t t i aUa Corte di cas-
sazione pel p revent ivo giudizio sulla ecce-
zione di incompetenza , costi tuisce a scapito 
della d igni tà del supremo Collegio ammini-
s t r a t ivo una deroga ingiust if icata alla regola 
comune secondo la quale spe t t a ad ogni giu-
dice di decidere sulla propria competenza . 
Si r a m m e n t a a questo proposito il responso 
di Ulpiano: si quis ex aliena jurisdictione ad 
praeiorem eocetur deb et venire : praetoris est 
enim aestimare, an sua sit jurisdictio. 

Ma oltre a queste si adducono anche 
ragioni di convenienza che non potrei me-
glio fa r conoscere che r ipe tendo quan to 
su questo proposi to è esposto nella rela-
zione con cui l ' a t t ua l e p roge t to venne pre-
sen ta to al Sena to il 27 novembre scorso: « I l 
s is tema sanzionato dal la legge organica del 
Consiglio di S t a t o con gli articoli 40 e 41, 
lasc iando senza a lcuna no rma o disciplina 
alla piena l iber tà delle par t i l ' e levare l 'ec-
cezione di i ncompe tenza per ragione di ma-
ter ia . e costr ingendo il giudice amminis t ra -
t ivo a r inviare senz 'a l t ro la causa alia Corte 
di cassazione per decidere sulla eccepi ta in-
competènza, apre l 'adi to ad un espediente 
dilatorio, di cui t r oppo spesso si valgono 
quei r icorrent i che hanno un interesse qual-
siasi a p rocras t inare il giudizio. Pe r r imuo-
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vere sì grave sconcio io aveva proposto, nel 
disegno precedente, di togliere alle p a r t i l a 
balìa di tener sospeso il giudizio avanti la 
Corte di cassazione, con lo imporre a chi 
proponga l'eccezione di incompetenza un 
termine rigoroso e un deposito a titolo di 
multa. Se non che una maggiore pondera-
zione dell 'argomento mi ha oggi persuaso 
che convenga meglio di tagliar corto ad ogni 
complicazione ed abuso, col ristabilire il di-
ritto comune giudiziario, e riconoscere al 
Collegio decidente amministrativo il diritto 
di pronunziare sulla propria competenza, 
di cui è stato per ragioni oggi scomparse, 
privato; salvo il ricorso alla Corte di cas-
sazione per il caso dell ' incompetenza asso-
luta della giurisdizione amministrat iva del 
Consiglio di Stato . Saranno così senz'altro 
resi impossibili i deplorati abusi. 

Non sembra però che a togliere i lamen-
tat i abusi non vi fossero altri rimedi. Ma 
in quanto al merito della innovazione, può 
veramente dirsi che attribuendo alla quarta 
ed alla quinta sezione il giudizio sulla pro-
pria competenza, si sollevi il prestigio e la 
serietà della loro funzione? Avrei qualche 
dubbio, non per l 'attribuzione in sè stessa, 
ma per il modo come è fatta . 

Attualmente quando la eccezione di in-
competenza sia sollevata dalle parti o di 
ufficio, è i a Corte di cassazione che decide, 
ed è molto dibattuto e controverso, se am-
messa dalla Corte di cassazione la compe-
tenza della quarta sezione in una data 
controversia, possa poi la decisione del giu-
dice amministrativo essere denunciata alla 
Corte medesima per incompetenza od ec-
cesso di potere, a termini dell 'articolo 3, 
n. 3, della legge 31 marzo 1877. 

Secondo il progetto non vi sarebbe più 
questione; abolito il regolamento preven-
tivo circa la competenza, t u t t e le decisioni 
della quarta e della quinta sezione pos-
sono essere impugnate con ricorso per cas-
sazione agli effetti dell'articolo 3 ora ci-
tato . Vero è che tale ricorso è ammesso 
soltanto per assoluto difetto di giurisdi-
zione del Consiglio di S ta to , come dice 
l 'articolo 7 del progetto; e parrebbe quindi 
che si fosse voluto con questa fornxula ac-
cennare alla questione di competenza, la 
risoluzione della quale a vertenza definita 
spetterebbe sempre alla Corte di cassazione, 
anche quando le parti non avessero solle-
vato la relativa eccezione in sede ammini-
strat iva. Ma dato il sistema generale stabi-
lito dalle leggi del 1865 e del 1877 e data la 
tendenza della dottrina e dellagiurisprudenza 
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ad allargare sempre più la nozione e la por-
t a t a dell'abuso di potere, non è fuori luogo 
il timore che l ' indeterminatezza della for-
inola « assoluto difetto di giurisdizione » 
possa venire a rendere ammissibili ed a far 
accogliere anche ricorsi che non riguardino 
la competenza. 

Ad ogni modo, quando pure siffatto ti-
more si volesse ritenere infondato, non con-
ferirebbe certo alla dignità, ed al prestigio 
di un collegio che nelPordine amministra-
tivo è supremo, la possibilità che delle sue 
decisioni siano chiamate a conoscere le au-
torità giudiziarie di grado inferiore, come 
avverrebbe quando, annullata dalla Corte di 
cassazione una decisione della quarta e della 
quinta sezione per incompetenza, dovesse 
della causa essere in seguito investito, per 
esempio, il pretore. 

Con la formula stessa pare, inoltre, riso-
luta la grave questione che sui conflitti di 
attribuzione tra le autorità amministrat ive 
ed il Consiglio di S ta to debba decidere la 
Corte di cassazione. 

D E NAVA. Non è risoluta ; anzi questo 
è il solo punto che dobbiamo discutere. 

P E L L E C C H I . A me sembra risoluta. 
Non propongo emendamenti, perchè si 

impone la necessità di approvare questo di-
segno di legge, come è uscito dalle delibe-
razioni del Senato, per non ritardare l 'at-
tuazione di una proposta tanto a t t e s a ; e, 
del resto, lo stèsso presidente del Consiglio, 
con la riserva espressa nel presentare la pro-
posta al Senato, ha già promesso altre e più 
radicali riforme. 

Con questa speranza, dò il mio voto fa-
vorevole. ed attendo con fiducia che i ri-
sultati della esperienza dando ragione alle 
mie previsioni imporranno di compiere l 'o-
pera di restaurazione della giustizia ammi-
nistrativa. (Bene! Bravo! - Congratulaz oni). 

Presentazione di disegni di legge. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l 'onorevole ministro degli affari esteri. 

T I T T O N I , ministro degli affari esteri. Mi 
onoro di presentare alla Camera i seguenti 
disegni di legge : 

Approvazione del t ra t ta to di commer-
cio e navigazione tra l ' I ta l ia e la Serbia. 

Approvazione del t ra t ta to di commer-
cio e di navigazione tra l ' I ta l ia e la E u -
menia. 

Stanziamento di lire 152,000 in spe-
ciale capitolo del bilancio degli affari esteri 
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con la denominazione : spese per la Mace-
donia. 

Domando che i due primi disegni di 
legge sieno inviat i alla Giunta dei t r a t t a t i , 
e che il terzo sia inviato alla Giunta gene-
rale del bilancio. 

P R E S I D E N T E . Do a t t o all 'onorevole 
ministro degli affari esteri della presenta-
zione dei seguenti disegni di legge : 

Approvazione del t r a t t a t o di commer-
cio e di navigazione t ra l ' I ta l ia e i a Serbia. 

Approvazione d§l t r a t t a t o di commer-
cio e di navigazione t ra l ' I t a l ia e la En-
menia. 

Stanziamento di lire 152,000 in spe-
ciale capitolo del bilancio degli affari esteri 
con la denominazione : spese per la Mace-
donia. 

L'onorevole ministro propone che i primi 
due disegni di legge sieno inviati alla Giunta 
dei t ra t t a t i , e che il terzo sia inviato alla 
Giunta generale del bilancio. 

Non essendovi osservazioni in contrario, 
la proposta dell 'onorevole ministro degli 
affari esteri s ' in tende approva ta . 

[È approvata). 

Si riprende la discussione dei disegno di legge: Riordinamento degli istituti per ia giustizia amministrativa. 
P R E S I D E N T E . H a facoltà di parlare 

l'onorevole Riccio. 
RICCIO. Onorevoli colleghi ! Io credo che 

mai come questa volta incomba, a chi parla, 
l'obbligo di esser brevi. 

Il disegno di legge che st iamo esaminando 
è stato ampiamente discusso in Senato, ed 
alla discussione presero pa r t e autorevoli 
personalità, le più competent i nella materia. 
La Commissione par lamentare , ad unani-
mità, propone che il disegno di legge sia 
approvato integralmente, così come viene 
dal Senato, e quindi ne Governo nè Com-
missione consentirebbero modificazioni. 

Dall 'altro lato, si è t a n t e volte, alla Cai-
mera ed in Senato, gr idato intorno alla ne-
cessità, alla urgenza di una r i forma, che 
renda più celere il lavoro della sezione con-
tenziosa del Consiglio di Sta to , che non do-
vremo noi adesso, alla Camera, essere causa 
di ritardo, con modificazioni che farebbero 
tornare il proget to al Senato. 

Io non ne proporrò, ma siccome l 'ult i ma 
Parola in questa r i forma non è mai det ta , 
e necessario che nell 'uno e nell 'altro ramo 
del Par lamento si esprimano i vari desideri, 

e si mostri la necessità di r iforme fu tu re , 
come preparazione a nuovi proget t i . 

Per quanto sembri strano, è così. La di-
scussione che stiamo facendo non può avere 
efficacia prat ica per l ' a t tua le progetto; ma 
può servire per le r i forme che inev ' tabi l -
mente dovranno venire. 

L'onorevole Giolitti, al Senato, par lando 
su questo disegno di legge, in risposta all'o-
norevole Arcoleo, disse tes tua lmente così: 
« L'fgiorevole senatore Arcoleo ha chiesto 
che si facessero delle r i forme più radicali : 
10 ho cominciato premet tendo che questa è 
una legge di ritocco delia giustizia ammi-
nistrat iva, che tende a r imuovere gli osta-
coli più diret t i e più immediat i , ma non ho 
preteso che essa costituisse una r i forma r a -
dicale. R i t enga che in questa mater ia so-
p r a t u t t o sia bene procedere a gradi, poiché 
le grandi r iforme, le grandi t rasformazioni , 
per parecchi anni producono più male che 
bene, ed io credo che in tan to res taurare 
l ' andamen to della giustizia amminis t ra t iva 
sia il mezzo più pratico. Ma concordo con 
l 'onorevole Arcoleo nel r i tenere che vi sarà 
un lungo cammino ancora da fare ». 

Ed è così: il diritto amminis t ra t ivo è al 
suo inizio, che ora creandosi e svolgendosi, 
è in un divenire continuo, e noi abbiamo 
ancora un lungo cammino da percorrere. 

E quindi è bene che anche nella Camera, 
pur sapendosi da t u t t i che il disegno di 
legge debba essere in tegra lmente vota to , 
sorgano dei deputat i ad esaminare la r i forma 
presentata , esprimendo desideri e voti, ed 
indicando le linee di una r i forma avvenire. 

Ed è bene altresì, se nel disegno di legge 
si scoprono delle obiezioni e dei dubbi, che 
si sollevino adesso, perchè possano essere 
risoluti nella discussione o tenut i present i 
nella formazione del regolamento. 

Consenta quindi la Camera che io bre-
vemente di questo disegno di legge parli, 
pur comprendendo che, integralmente, esso 
sarà vota to . 

Certamente, la pr ima questione, la più 
impor tan te che sorge dal l ' esame del di-
segno di legge, r iguarda la distinzione delle 
due sezioni del contenzioso; ossia la crea-
zione di una quinta sezione che si ag-
giunge alla quar ta , con la differenza che la 
quar ta sezione giudicherà dei ricorsi di le-
gi t t imità , la qu in ta dei ricorsi di mer i to . 
Evidentemente , la distinzione è artificiale. 
La combat te rono in Senato i più valorosi 
competent i in questa m a t e r i a : il Cavasola, 
11 Serena, l 'Arcoleo. Non t u t t e le nostre 
leggi ne t t amen te dicono quando il ricorso 
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è ammesso per le sola legit t imità e .quando 
è ammesso anche per il merito, e si possono 
prevedere molt i inconvenienti, una quant i tà 
di errori nell 'adire una sezione piut tosto che 
l 'a l t ra , e quindi un lungo intralcio nell 'opera 
della giustizia amminis t ra t iva che tu t t i vo-
gliamo pronta ed efficace. Questa distinzione 
potrà anche fornire armi per chi vuol pro-
lungare i giudizi, può essere un mezzo di-
latorio offerto all 'acume delle part i ¿ in 
quanto che, con il progetto, si crea l 'adu-
nanza plenaria di nove membri, presieduta 
da un vice-presidente, la quale deve decidere 
intorno alla competenza dell 'una o dell'al-
tra, sezione, nei casi dubbi o di conflitti. 
Come si vede si ha una sospensione del giu-
dizio sul ricorso per aspet tare che l ' adunanza 
plenaria giudichi sulla competenza della se-
zione. E quando si considera che anche in 
materia penale, in cui la distinzione è net ta , 
in cui i dubbi sono più rari, in cui la giuri-
sprudenza è più assoluta, in cui la dot t r ina è 
larghissima, sono frequenti le eccezioni ài 
incompetenza, e si assiste ad indeterminabili , r 
lungaggini, si comprende come non sia diffi-
cile prevedere > numerosi inconvenienti ai 
quali darà luogo la distinzione delle due se-
zioni del contenzioso amminis t ra t ivo 1 con / 
due distinte giurisdizioni. 

Ma, a parer mio, vi è un pericolo più 
grave che deriva dall ' ist i tuire una sezione 
che ha unicamente il compito di giudicare 
la legi t t imità , dist inta della sezione che giu-
dica il merito. Quella sezione quarta , abi-
t u a t o s i ad esaminare la pura legge, la pa-
rola di essa, senza l 'esame del fa t to , si ir-
rigidirà, perderà ogni elasticità nell 'esame 
degli a t t i dell'ani ini Distrazione, scarterà ogni 
argomento ispirato ad equità, ispirandosi al 
r ispetto assoluto, scrupoloso, della parola 
della legge, facendo scomparire quello che è 
il pregio precipuo della quar ta sezione, onde, 
so t to le parvenze dell 'esame dell'eccesso di 
potere, si mitiga la eccessiva, scrupolosa, e 
qualche volta ingiusta applicazione della 
legge. Cesserà o diventerà meno f requente 
il caso di annul lamento di at t i evidente-
mente ingiusti dell 'amministrazione, quan-
tunque compiuti nei modi di legge. 

Non ci illudiamo, onorevoli col leghi (ed 
il presidente del Consiglio che vedo ascol-
t a r e a t t e n t a m e n t e è uomo da comprendere 
la ' se r ie tà della "Wi¿ 'tíbbiezione); il giorriáf~ 
in cui noi avremo" istituito una sezione ob 
bl igatà ad esaminare unicamente la viola-
zione della legge, noi avremo arres ta to il 
cammino della quar ta sezl(dnej^M"q'ual#M2ff^ | 
péra; i juàlchè ' voìtò I fèM 5 té¿|'é, ìn-
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te rpre tando in modo largo l'eccesso del po-
tere, ispirandosi alla equi tà . (Commenti). 

Un buon cammino, onorevoli colleglli, ' 
hanno fa t to i D' stri is t i tut i amministrativi 
con parecchie decisioni ispirate.ài dettami 
della equità, ed in molti casi i nostri co-
s tumi politici si sono corretti . Pensate, per 
esempio, che mentre non abbiamo ancora 
potuto ben disciplinare per legge la materia 
degli scioglimenti dei Consigli comunali, pa-
recchie decisioni della quar ta sezione, con 
una larga interpretazione della legge hanno 
messo un freno alle esorbitanze del potere 
esecutivo. 

Io voglio r icordare un fa t to che riguarda 
un collega defunto. L'onorevole Torraca, 
alle obiezioni che io faceva al progetto 
Sonnino sullo scioglimento dei Consigli co-
munali (obbiezioni che indussero me, amico 
di quel Ministero, di dire ad amici carissimi 
che il progetto pareva incompleto) e special-
mente alla censura perchè non si dava alla 
quar ta sezione il ricorso in merito avverso 
il decreto di scioglimento, disse sottovoce: 
lascia andare, votiamo la legge, perchè ripa-
reremo noi della quarta sezione, alla man-
canna, esaminando anche il merito sotto forma 
di éicesso di potere, come abbiamo fatto spesso 
sinòVa. 

Ora così probabilmente non avverrà 
più, perchè quando si saranno fa t te queste 
due sezioni distinte, avremo irrigidito il 
funz ionamento della sezione di legittimità, 
ed avremo ostacolalo quel movimento pro-
gressivo del diritto scritto, secondo le esi-
genze quotidiane della vi ta e d. l l 'ammini-
strazione, che veniva finora facili tato e 
qualche volta promosso dalla quar ta sezio-
ne. E questo mi pare sia un danno serio. 

L'onorevole Gioiitti, alle censure fa t te iii 
Senato, alla distinzione di giurisdizione fra 
le due sezioni, rispose molto lucidamente, 
ed io debbo riconoscere che un uomo, che 
ha sempre lucida la parola e chiaro il pen-
siero, lucidissimo fu nel discorso chepronun-
ziò in Senato, uno dei migliori recenti di-
scorsi1 dèli 'onorevole Gìolitti. Egli fece due 
risposte molto serie ed acute, ma che a i e 
non sembrano fondate . 

Dappr ima notò che se noi f a c e s s i m o due 
sezioni non distinte per giurisdizioni ed alle' 
quali indifferentemente andassero i ricorsi, 
correremmo il pericolo di f requènt i contrad-
dizióni. Se avessimo, dirò così, due camere, . 
dtiè'sè'zio'tìij,1 & m e sono nei nostri tribunali \ 
important i , nelle nostre affollate Corti d'ap-
pello, ed allora una sezione in terpreterà in 
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p - modo' e una in un altro, la stessa que-
stióne amminis t ra t iva . 

In verità, l 'obbiezione è grave, m a i l pe-
ricolo della contradizione si evita adesso? 
Jfon abbiamo noi una quant i tà di problemi 
del nostro diritto amminis t ra t ivo che la 
stessa quar t a sezione adesso, ed in uno 
stesso anno, o a qualche anno di distanza, 
ha risoluti in modo contraddi t tor io f r a loro? 

Io potrei r icordare moltissimi casi di con-
tradizione f ra i pronunziat i dell 'unica pre-
gente sezione, specialmente in mater ia di in-
terpretazione della legge e del regolamento 
comunale o provinciale, in mater ia di do-
micilio di soccorso, di spedali tà, perfino in 
fatto di in terpretazione del regolamento 
procedurale per la quar ta sezione. 

Come adunque volete evitare l ' inconve-
niente dei pronunziat i contradi t tor ì , quando 
l'inconveniente esiste nello stesso collegio 
giudicante % 

Mutandosi le persone dei consiglieri, evi-
dentemente mu tano i pronunziat i . Si è ten-
tato di fare un 'unica Cassazione penale, con 
il miraggio di avere norme fìsse in t u t t o 
ciò che r iguarda l 'onore e la l ibertà dei cit-
tadini : una Cassazione unica penale, in 
Boma, che doveva fissare in modo assoluto 
l ' interpretazione della legge penale. Elo-
quenti parole furono pronunzia te in Parla-
mento sulla necessità di evitare la contradi-
zione dei giudicati in mater ia così grave. 
Orbene, onorevoli colleghi, mai il nostro 
diritto penale si svolse a t t raverso tan t i pro-
nunziati contradi t tor ì come adesso, che ab-
biamo una Cassazione unica penale. 

Del resto l 'amminis t razione ha esigenze 
così varie, così mutevoli , i casi della v i ta 
amministrativa sono così variabili, che il 
pericolo di contradizioni è più apparen te 
che reale. 

La vita amminis t ra t iva ha mille forme, 
mille aspetti , le esigenze legit t ime dell 'am-
ministrazione sono svariate , sicché difficil-
mente la risoluzione di un caso è perfe t ta-
mente identica a quella dell 'altro, e quindi 
difficilmente vi è il pericolo della contradi-
zione. 

A me pare dunque che questa pr ima ra-
tone , per quanto acuta , non sia tale da 
giustificare la distinzione f ra le due Sezioni, 
una per il merito e l 'a l t ra per la legit t imità, 
come vuole il disegno di legge. 

Una seconda ragione enunciò in Senato 
1 1 presidente del Consiglio, ed anche questa 
ha la sua impor tanza ed è degna di consi-
derazione. Io la riferisco con le parole stesse 
dell'onorevole Gioiitti: 

« Vi è un ' a l t r a considerazione (disse allora 
il presidente del Consiglio) secondaria, in 
quanto che, più che impor tanza reale, h a 
solo apparenza per il pubblico, ma che non 
va t rascura ta . Le controversie di cui si 
t r a t t a f requen temente prendono il carat-
tere di questioni politiche o per lo meno 
di questioni di lo t ta locale molto acre. 
« Ora è bene che il giudizio sia s tabil i to 
organicamente, e non dipenda dal caso o 
dalla volontà di qualche persona, il dele-
gare il giudizio delle questioni stesse ad una 
sezione piut tosto che ad u n ' a l t r a ! È perciò 
conveniente che il giudice sia fissato dalla 
legge, e si sappia che ha giudicato chi do-
veva giudicare, e che la questione non po-
t eva essere giudicata da altro magis t ra to ». 

L'onorevole Gioii t t i g ius tamente ha de t to 
che l 'obiezione è più apparen te che reale, in 
quanto che veramente se sospetti di simil 
genere potessero sorgere circa la designazio-
ne di una sezione piut tos to che di un ' a l t r a , 
allora anche l 'assegnazione delle cause ad 
uno p iu t tos to che ad un altro relatore, la de-
signazione del giorno di udienza secondo i 
consiglieri che intervengono ad una deter-
mina ta udienza, p i u t t o s t o che ad un 'a l t ra , 
potrebbero dar luogo a sospetti . 

Ma, onorevole Giolitti, t u t t e le sezioni 
delle nostre Corti di appello (ed in certi 
dis tret t i vi sono molteplici sezioni, come in 
Napoli, in Roma, ecc.) potrebbero dar luogo 
alla stessa accusa, e l 'assegnazione ad una 
p iu t tos to t ihe al l 'al tra sezione può dar luogo 
a sospetto, notando che spesso le sezioni 
t r a t t ano gravi interessi civili, di molti milio-
ni, e che la destinazione ad una sezione piut-
tosto che ad un 'a l t ra si fa con indifferenza, 
nè accuse di simil genere mai si fanno, nè, 
se si facessero, meri terebbero considerazione; 
esse cadrebbero, quando si vedesse ammi-
nistrare la giustizia con onestà e scrupo-
losità. Adunque neanche questa obiezione 
vale. Non ha giustificazione di sorta .la di-
stinzione di giurisdizione f ra le due se-
zioni. 

Ma ciò nondimeno, io voterò il disegno 
di legge ; meglio l 'a t tuale progetto, che 
contiene parecchie cose buone, che i prece-
denti: la giustizia amminis t ra t iva non viene 
costi tui ta come vorremmo, ma un gran 
passo si fa per renderla più pronta e spe-
dita. L'ideale sarebbe un tr ibunale supre-
mo amminis t ra t ivo e non già le sezioni del 
Consiglio di Stato, un t r ibunale con giudici 
diversamente nominati , senza i passaggi 
dei consiglieri dalle sezioni consultive alle 
contenziose e viceversa, un t r ibunale a f fa t to 
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dis t in to dal Consiglio di S ta to , ve r amen te 
e comple t amen te ind ipenden te . 

¡Si comprende che questa funz ione della 
giustizia ammin i s t r a t i va , nei pr imi mo-
ment i , per la difficoltà delle origini, perchè 
n u o v a nei nostr i costumi amminis t ra t iv i , 
nella nos t ra legislazione, fu allora aff idata 
ad u n a sezione del Consiglio di S ta to . Si 
spos t avano t ropp i interessi, si me t t eva in 
t r oppo grande apprensione 1' amminis t ra -
zione pubblica, si d is t ruggevano t roppe con-
sue tudin i , perchè non apparisse oppor tuno 
cominciare con una sezione del Consiglio 
dì S ta to , e così fecero gli uomini egregi che 
fu rono gli autori della qua r t a sezione, ed 
a cui deve andare la r iconoscenza del po-
polo i ta l iano. 

Ma adesso i nostri costumi sono cam-
bia t i , la giustizia a m m i n i s t r a t i v a è diven-
t a t a un ' ab i t ud ine ed un bisógno, essa fun-
z iona anche come f r eno p reven t ivo : non 
deve essere lon tano il giorno, in cui po-
t r e m o avere un supremo t r ibuna le ammi-
n is t ra t ivo , a f fa t to es t raneo alle sezioni con-
su l t ive del Consiglio di S ta to . 

Del resto, credete che con le due sezioni 
contenziose si possa r imediare definit iva-
men te a l l ' i ngombran te numero di ricorsi ì 
I n d u b i t a t a m e n t e no. La relazione pubbl ica 
a lcune cifre che d imost rano già che due se-
zioni pres to non sa ranno sufficienti, e f r a t -
t a n t o le nostre leggi accrescono ogni giorno 
di più l a competenza del Consiglio di S t a t o 
su molte mater ie nuove, per cui si aumen-
te rà il numero dei ricorsi. 

Adesso, per esempio, per t u t t o il nume-
roso personale delle ferrovie è ammesso il 
ricorso alla qua r t a sezione, il ohe darà luogo 
ce r t amen te ad un incremento di lavoro ; 
così con al tre leggi ogni giorno si a u m e n t a 
la competenza del Consiglio di S ta to in sede 
contenziosa. 

Non è molto lon tano il giorno in cui 
sarà necessaria la is t i tuzione di un ' a l t r a se 
zione, ed allora come si fa rà con la distin-
zione t ra la sezione per la leg i t t imi tà e 
quel la per il meri to ? 

Meglio sa rebbe s ta to , adunque , non fa re 
l 'ar t i f iciale separazione di giurisdizione f r a 
le due sezioni. 

La seconda p a r t e i m p o r t a n t e del disegno 
di legge r iguarda la competenza : il giudice 
a m m i n i s t r a t i v o con il p roget to giudicherà 
della propr ia competenza . E qui confesso 
f r ancamen te , che n o n comprendo le obiezioni 
del l 'onorevole Pelleechi. 

Vuole egli che le sezioni contenziose siano 
giudici della loro competenza o che non lo 

sieno % Non si comprende con chiarezza : 
vol ta a volta egli si lagna perchè teme 
d iminu i ta l ' au to r i t à del Consiglio di 'Stato, 
d iminui to il suo prestigio, r i spe t to alla Cas-
sazione, e poi si lagna della r i fo rma che dà 

; al giudice ammin i s t r a t ivo la faco l tà di giu-
dicare della p ropr ia competenza . 

A me pare che da questo lato la rifor-
ma "si imponga p< r motivi di logica e di 
oppor tun i t à ; è da un pezzo che molti de-
plorano il metodo presente , osservando che 
le eccezioni di incompe tenza spesso sono 
sol levate come mezzo dilatorio, per prolun 
gare il corso del giudizio, mantenendo in 
vi ta per anni le cause pr ima che arrivino 
ad u n a soluzione. 

Le cifre che il sena tore Qua r t a lesse 
dappr ima in un discorso inaugurale alla 
Cassazione e poi r ipe te t t e in Senato, dimo-
s t r ano ch i a ramen te come le eccezioni di in-
competenza il più delle vol te si usino come 
mezzi dilatori , e come sia oppor tuno ed 
utile togliere alle par t i ques t ' a rma per pro-
lungare i giudizi. 

I n f a t t i solo il 15 per cento delle ecce-
zioni di incompetenza , sol levate davan t i al-
l ' au to r i t à ammin i s t r a t iva , hanno da to per 
r i su l ta to la incompe tenza di ques ta auto-
ri tà , ment re l '85 per cento delle eccezioni 
sono t e r m i n a t e con la dichiarazione della 
competenza de l l ' au tor i tà amminis t ra t iva . 

Qualche vol ta l 'eccezione si solleva con-
t ro il tes to preciso della legge. 

Ho assist i to a casi in cui la eccezio-
ne di incompetenza de l l ' au tor i tà ammi-
n i s t ra t iva è s t a t a sol levata sulla va l id i t à 
delle elezioni dei consiglieri provinciali e 
comunal i , contro il testo preciso di legge, 
ma con l ' ev idente scopo di guadagnare un 
a n n o di t empo , facendo res tare nelle cari-
che elet t ive coloro che non ne a v e v a n o 
dir i t to . 

Pensi l 'onorevole Pelleechi al grave danno 
che da t u t t o ciò deriva ; pensi alla meno-
mazione de l l ' au to r i t à del mag i s t r a to ammi-
nistrat ivo, il quale, quando già si è imposses-
sato della causa, quando s ta per decidere, 
si sente chiudere la bocca dalle par t i , con 
eccezioni che egli sa d i re t te un icamente ad 
evi tare o r i t a rda re a p p u n t o quella pa ro la 
di giustizia che egli s ta per pronunziare. 

Credo dunque che ques ta r i forma sia 
r e c l a m a t a da t u t t i coloro che seguono lo 
svolg imento delle nos t re do t t r ine ammini-
s t ra t ive , e che bene abbia f a t t o il G o v e r n o a 
dare alle Giun te provincial i amministrative, 
alle sezioni contenziose del C o n s i g l i o d i Sta-
to, i giudizio sul la p ropr ia competenza. 
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Solamente non capisco perchè, parlan-
dosi dei ricorsi alla Cassazione avverso le 
decisioni del Consiglio di Stato, si sia cam-
biata la formula clie già esisteva nella legge 
del 1877 sui conflitti di attribuzione, a pro-
posito della competenza delle sezioni della 
Cassazione di Roma. Confesso che ho se-
guita con molto interesse la elevata discus-
sione che venne fatta in Senato su di ciò, e 
non sono riuscito a comprendere le ra-
gioni di questo cambiamento. In fondo la 
legge del 31 marzo 1877 ha fatto buona 
prova; sono trent'anni che essa esiste, ed 
in così largo periodo di tempo, ha fatto ri-
solvere questioni difficili, ha regolato conflitti 
aspri tra le varie amministrazioni, e fra la 
stessa autorità amministrativa e l 'autorità 
giudiziaria. 

Questa legge, ripeto, ha dato ottimi ri-
sultati, su di essa si è formata tutta una giu-
risprudenza, con essa le sezioni unite della 
Cassazione hanno detta la loro parola de-
cisiva per regolare la competenza fra l'au-
torità giudiziaria e l 'amministrativa, per 
giudicare dei conflitti di giurisdizione. Per-
chè dunque cambiare la formula"? 

L'articolo 3 della legge del 1877 dice 
così : 

« Appartiene esclusivamente alle sezioni 
di Cassazione istituite in Roma, giudicare 
sulla competenza dell' autorità giudizia-
ria ecc., regolare la competenza fra l 'auto-
rità giudiziaria e l 'amministrativa, quando 
l'una o l 'altra siansi dichiarate incompe-
tenti a giudicare dei conflitti di giurisdi-
zione, positivi o negativi, fra i tribunali or-
dinari ed altre giurisdizioni speciali, nonché 
della nullità della sentenza di queste giuri-
sdizioni per incompetenza o per eccesso di po-
tere ». 

Viene la nuova legge e sostituisce alla 
formula incompetenza ed eccesso di potere, 
l 'altra per assoluto difetto di giurisdizione. 

In Senato si fece la stessa domanda: ma 
perchè il cambiamento I E si rispose che le 
Sezioni Unite della Cassazione hanno detto 
che l'eccesso di potere e l ' incompetenza, 
per dar luogo a ricorso, debbono provenire 
da assoluto difetto di giurisdizione. L'una 
formula equivale l 'altra: ed allora perchè 
cambiare?E se non lo sono, perchè la diffe-
renza % È pericoloso, in materia così delicata 
e diffìcile, cambiare le formule quando si dice 
di non voler cambiare i concett i ; possono 
sorgere dubbi, nuove interpretazioni, di-
scussioni nuove, mentre l 'antica formula 
ha per sè tfn trentennio di vita ed una giu-
risprudenza già accertata. 

Confesso che se fosse possibile di modi-
ficare il disegno di legge, senza il pericolo 
di grande ritardo, mandandolo al Senato, 
pregherei la Commissione e la Camera 
di tornare al vecchio testo della legge 
del 1877, del quale già sappiamo il valore, 
su cui abbiamo la giurisprudenza già for-
mata, per il quale l'interpretazione è sicura. 

E passo oltre. Il disegno di legge disci-
plina il ricorso straordinario al Re, che fi-
nora non aveva termine, nè norme proce-
durali, e di cui non si occupava che un 
capoverso dell'articolo 12 della legge sul 
Consiglio distato; ma, fissando queste norme 
il rimedio straordinario del ricorso al R e s i 
è trasformato. 

In Senato si disse: perchè non aboliamo 
il ricorso al Re? E veramente, a rigor 
di logica e secondo l'avviso di tutti gli stu-
diosi di diritto pubblico, meglio sarebbe la 
abolizione. In sostanza, è uno strascico di 
vecchi tempi, è un richiamo a poteri so-
vrani, che, con i tempi nuovi, non esistono 
più. 

Con le norme procedurali che si intro-
ducono, il ricorso al Re si riduce ad un ri-
corso alle Sezioni contenziose, senza il con-
traddittorio, senza, cioè, tutte le garanzie del 
contraddittorio. Io non so, quando ricorro al 
Re, che cosa risponderà l'Amministrazione, 
ignorerò sempre quali documenti saranno 
stati presentati contro di me, mi affido in 
sostanza a quella stessa Amministrazione 
che ha emesso il provvedimento che im-
pugno. Sarebbe dunque molto più civile, 
conforme ai nuovi costumi, abolire del tutto 
questo ricorso. Si è detto che esso è metodo 
economico per ottener giustizia, riducendosi 
alla spesa di un foglio di carta bollata. Ma 
adesso che si introduce l'obbligo delle no-
tificazioni, l'obbligo di avvisare tutte le parti 
della presentazione del ricorso, il pregio della 
economia sparisce, i fogli di carta bollata 
aumentano, diventano tanti come nel giu-
dizio contenzioso, senza il contraddittorio 
orale, senza le garenzie della pubblicità, e 
senza sicurezza di sorta. Perciò voterei vo-
lentieri l'abolizione. 

E d a proposito delie nuove norme che 
disciplinano e trasformano il ricorso straor-
dinario al Re, sorge un dubbio dal testo 
del progetto che parla di questo ricorso 
straordinario, sul qual dubbio vorrei richia-
mare l'attenzione del presidente del Con-
siglio, ministro dell'interno. 

L'articolo 4 del progetto non solo fissa 
alcune norme per i termini e per le notifi-
cazioni, ma contiene alcune disposizioni che 
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non mi sembrano chiare e stille quali è bene 
che la parola del presidente del Consiglio 
venga a dare chiarimenti. 

Dice T articolo 4 : « Dopo l 'articolò 28 
comma 2 della logge sucri linciata è aggiunto 
il seguente capoverso : Tut tavia quando il 
provvedimento si riferisce direttamente ad 
altri interessati, il ricorso al Re non può 
essere proposto se non siano decorsi i ter-
mini per impugnaré il provvedimento stésso 
in sede giurisdizionale ». 

E si capisce benissimo questo primo pe-
riodo. Supponiamo un Caso che è frequente: 
duecento ufficiali d'ordine del Ministero della 
guerra si lagnano di un provvedimento, con 
cui crédono leso un loro interesse, perchè 
sono stati promossi di classe, per esempio, 
altri duecento al posto loro : supponiamo 
che uno dei supposti danneggiati invece di 
ricorrere alla quarta sezione, voglia fare il 
ricorso straordinario al Re . Ma quest'uno 
che vuol ricorrere al Re non può impedire 
che gli altri si servano di quella che è la 
vera forma di impugnativa, e che deve es-
sere, ed è, preminente, del ricorso, cioè, 
alle sezioni contenziose, e perciò la legge 
fìssa la precedenza del ricorso contenzioso 
sul ricorso Straordinario al Re . 

Non si può ricorrere al R e se non si la-
scia passare il tempo per il ricorso giuri-
sdizionale, ed in questo caso non si può ri 
correré al Re se non dopo passati i sessanta 
giorni, per il ricorso giurisdizionale. 

Ma poi viene la seconda parte dell'arti-
colo : « Ovvero quando nessuno degli inte-
ressati abbia dichiarato entro 15 giorni dalla 
ricevuta comunicazióriò del ricorso al R e d i 
fare opposizione». 

Adunque io, se voglio ricorrere al Re, 
debbo comunicare a tutt i gli altri interes-
sati, coinè me, che voglio ricorrere al R é ? 
Adunque debbo comunicare il ricorso agli 
altri? Adesso se ricorro alla quarta sezione, 
devo notificare il mio ricorso a coloro contro 
cui ricorro, a coloro che sono interessati ad 
opporsi al ricorso mio, ma non a coloro che 
hanno lo stesso interesse mio. 

Io, ufficiale d'ordine del Ministero della 
guerra, che, insieme con altri 199, credo leso 
il mio diritto da un provvedimento del Mi-
nistero, notificherò il mio ricorso a coloro 
contro cui ricorro, non agli altri 199 che io 
reputo lesi come me. 

Qui si parla di una comunicazione da 
fare a coloro che sono interessati con me: 
che còsa è questa comunicazione ! è la no-
tificazione del ricorso ? non c'è nella nostra 
prassi amministrativa la comunicazione del 

ricorso e quest'obbligo della comunicazione 
non esiste adesso nemmeno nel caso di ri-
corso contenzioso.. 

Bisogna spiegare dunque che cosa signi-
fichi questo termine di quindici giorni dalla 
comunicazióne, che cosa sia questa comu-
nicazione, la quale non è nel nostro diritto 
e nelle nostre consuetudini. E non è nelle 
nostre consuetudini, onorevole Pellecchi, 
perchè, per costante giurisprudenza della 
quarta sezione, non vi è obbligo di notifi-
care il ricorso a coloro che hanno interessi 
simili, concordi con quelli di chi ricorre. 
(Interruzioni). 

Si deve notificare il ricorso a chi ha in-
teresse ad opporvisi, non a chi ha lo stesso 
interesse del ricorrente, onorevole Pansini. 
Così, io consigliere comunale che ricorro 
avverso lo scioglimento del Consiglio, non 
devo notificare il ricorso agli altri consiglieri 
comunali dèi Consiglio disciolto, ma sola-
mente al commissario regio e al ministro 
dell' interno. 

Invece sorge adesso l'obbligo, o almeno 
pare che sórga (e sarà bene che la parola 
del presidente del Consiglio vènga ad illu-
minarci su tutto ciò) che il ricorso ài Re 
debba comunicarsi anche a coloro che hanno 
interesse consono a quello del ricorrente. 

Ed io brevemente enuncio qualche altro 
dubbio proveniente dall' esame dei pro-
gètto, e che probabilmente sarà tòlto dal 
regolamento o dalle spiegazioni de i mi-
nistro. Dice 1' articolo 5, modificando l 'ar-
ticolo 31 della legge présente : « la noti-
ficazione del ricorso incidentale sarà fa t ta 
nei modi prescritti per il ricorso principale, 
presso il domicilio eletto alPàVvoéato che 
ha firmato il ricorso stesso ». E sta bene; 
così si notifica il ricorso incidentale alla 
parte ricorrente, ma all 'autorità di cui si è 
impugnato,,'il provvedimento deve èssere 
fa t ta la notificazione del ricorso inciden-
tale, oppur no ? Tace là legge, anzi parlan-
dosi solo di notificazione alla parte ricor-
rente, par che voglia dire che il ricorso in-
cidentale non debba notificarsi all 'autorità. 
Ma si può supporre che un ricorso inciden-
tale, a proposito di un provvedimento del-
l 'autorità, non debba essere notificato anche 
a questa? Spero che l'omissione che è nel 
progetto venga corretta dal regolamento, 
in quanto il ricorso incidentale debba es-
sere notificato non solo all 'autore del ri-
corso principale, ina anche all 'autorità. 

! E così lo stesso articolo 5 quando mo-
| difica l 'articolo 34 dice cosi : « I ricorsi in-

dicati nei numeri 8 e 20 dell'articolo 25 sono 
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trattat i e decisi in C a m e r a di consiglio sulle 
memorie delle part i ». D u n q u e memòrie di 
parti e non di a v v o c a t o , dunque b a s t a la 
'¿arte a produrre e sot toser iverè memorie; 
ma r icordiamoci che non sono s tate inno-
vate le disposizioni di legge per le quali il 
ricorso non è val ido senza l a firma del l 'av-
vocato. Che v a l o r e ha la f a c o l t à di fare a 
meno d e l l ' a v v o c a t o nella compilaz ione della 
memoria, se il r icorso è nullo senza l a 
firma d e l l ' a v v o c a t o ! O questa specie di ri-
corsi debbono dichiararsi r icevibi l i senza 
la firma d e l l ' a v v o c a t o , o la disposizione che 
si introduce non ha valore prat ico. 

Sono piccole cose che debbon essere chia-
rite nel regolamento. 

Le linee generali del proget to mostrano 
che il bene supera il male e che il disegno 
di legge, così com' è, meri ta di essere ap-
provato, per quanto , r ipeto , a parer mio, 
si, sarebbe f a t t a opera buona a non distin-

rguere la giurisdizione delle due sezioni. 
Il Governo, ne l l 'u l t ima parte del disegno 

di legge, a proposi to del coordinamento , 
chiede la f a c o l t à di modificare, q u a n t u n q u e 
soltanto nei l imiti ed agli effett i -¡del coor-
dinamento, anche al tre leggi v igent i , in 
quanto r iguardino le giurisdizioni ammini-

iStrpitave. ,(i odo "-nì&Oircai^b .eno "rs.R t ."¿T'i ' r " 
A me pare che s i a n o sempre pericolose 

queste delegazioni che il potere leg is lat ivo 
fa al potere esecut ivo. S o n o pericolose e 
sono presunzioni dir;incapacità da p a r t e del 
Parlamento. Se d o b b i a m o modif icare le 
nostre leggi, perchè non lo f a c c i a m o noi 
adesso ì P r e v e d i a m o che vi è qualche legge 
la cui modif icazione ci s fugga. È u n a con-
fessione in s o s t a n z a de l l ' incapaci tà del P a r -
lamento a far leggi organiche coordinate al 
sistema legis lat ivo v igente . 

Ma molte volte , e l ' o n o r e v o l e presidente 
del Consiglio lo sa, di questa faco l tà di 
coordinamento si abusa, perchè qualche 
volta con essa si c a m b i a n o le l e g g i ; è una 
delegazione pericolosa di poteri che f a il 
Par lamento. È uti le che questa f a c o l t à sia 
contenuta in l imiti molto r istrett i ed u s a t a 
nel modo più discreto possibile. 

Conchiudo facendo altre brevi r a c c o m a n -
dazioni. L a pr ima ho espressa in un ordine 
del giorno, r i c h i a m a n d o l ' a t t e n z i o n e del 
Governo e della C a m e r a sopra quei labo-
riosissimi ed intel l igentissimi g iovani , che 
hanno finora sempre g r a n d e m e n t e contri-
buito alla ret ta amminis t raz ione della giù 
stizia: parlo dei referendari al Consiglio di 
Stato. Molti di essi meri tano v e r a m e n t e le 

lodi della C a m e r a e del Governo. Molte no-
mine dovranno farsi adesso per il Consiglio 
di S tato : è bene che questi laboriosi uomini , 
i quali hanno dato t a n t e p r o v e di ingegno 
e di cul tura, siano tenut i nel d e b i t o conto 
dal G o v e r n o . Di ciò si parlò anche in Se-
nato, ed il presidente del Consiglio disse 
parole molto rassicuranti in questo senso, 
e perciò il mio ordine del giorno esprime 
la fiducia che del l 'opera loro si terrà conto. 
Q u a n d o si considera che sui banchi del Go-
verno, accanto al l 'onorevole Giolitt i , vi è 
chi v iene dal l 'uff ic io di referendario, il mi-
nistro Schanzer , che ha dato t a n t e buone 
p r o v e a m m i n i s t r a t i v e , quando si considera 
che nella Commissione d ' inchiesta sul la ma-
rina militare f u r o n o messi còme segretari 
e fecero o t t i m a p r o v a due valorosi referen-
dari, che ai più delicati uffici vengono chia-
mati questi valorosi g iovani , io sono certo 
che la parola mia t r o v e r à l ' a p p r o v a z i o n e del 
G o v e r n o e della Commissione par lamentare , 
e che il mio ordine del giorno verrà acco l to . 
E così vorre i parlare dei laboriosi i m p i e g a t i 
della sezione consul t iva , delle cui beneme-
renze si deve tener conto nel n u o v o orga-
nico, t a n t o più che essi hanno una p r a t i c a 
procedura le che manca ad altr i impiegat i , 
e che sarà preziosa nell ' inizio del f u n z i o n a -
mento della n u o v a sezione. 

Chiudo con una r a c c o m a n d a z i o n e di al-
tro genere. Lungi da me q u a l u n q u e allu-
sione personale, ma il f a t t o è che i nostri 
consiglieri di S t a t o sono spessa dest inat i a 
moltissime funzioni , estranee al l 'uf f ic io loro. 
Essi entrano in molte Commissioni , hanno 
molte missioni di n a t u r a diversa , entrano 
negli arbi trat i , par tec ipano alla compila-
zione di regolamenti , sui quali poi, come 
consiglieri di S t a t o , debbono dare il parere. 

T u t t o ciò è e s a g e r a t o e dannoso. I l Go-
verno chiede, al di là della g iusta misura, 
il concorso dei consiglieri di S t a t o , distraen-
doli sdal loro ufficio. È un omaggio reso alla 
loro intel l igenza e alle loro a t t i tudin i , ma 
consent i temi di esprimere il v o t o che, spe-
c ia lmente nelle sezioni contenziose, i consi-
glieri siano sempre lasciati so l tanto ad am-
ministrare giust iz ia . 

T r o p p o alta è la loro funzione, t roppo 
il paese a t tende da questi giudici ammini-
strat iv i , perchè essi possano essere distratt i 
con altre occupazioni: e s o p r a t u t t o non v i 
siano consiglieri delle sezioni consult ive 
c h i a m a t i a far parte di Commissioni spe-
c i a l i r o di arbitrat i , o ad avere a l tr iment i con-
t a t t i con le amminis traz ioni , sugli a t t i delle 
qual i s p e t t a loro so l tanto prestare giudizio 
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sapiente e spassionato. Essi debbono essere 
superiori ad ogni sospetto, perchè noi at-
t e n d i a m o da loro un 'opera di vera , inso-
spettabi le , s icura giustiz ia. Mi auguro dun-
que che l 'onorevo le presidente del Consiglio 
v o r r à accogl iere b e n e v o l m e n t e anche questa 
mia preghiera. 

P R E S I D E N T E . L a faco l tà di parlare 
s p e t t a ora a l l 'onorevole Grippo. 

G R I P P O . Onorevol i colleghi, non mi al-
lontanerò dal lodevole metodo di b r e v i t à 
seguito dai precedent i oratori; consent i temi 
t u t t a v i a di essere meno ortodosso e meno 
remissivo, pure essendo un oppositore dei 
più pacifici , dei meno temibili . 

E s p o r r ò dunque, e cercherò di giustifi-
care b r e v e m e n t e il mio pensiero, 

L o d o l 'onorevole presidente del Consiglio 
per aver presentato questo disegno di legge, 
c h e tende a modif icare alcune parti della 
v i g e n t e nostra legis lazione a m m i n i s t r a t i v a 
contenziosa, a b b a n d o n a n d o , a lmeno per ora, 
il più g r a v e p r o b l e m a , che pur ci si impone, 
de l l 'ord inamento di u n a v e r a giust iz ia di 
drit to pubbl ico , a u t o n o m a e completa . 

L e grandi r i forme sono sempre pericolose; 
p o t i e i citare l 'esempio di una riforma^recen-
t e m e n t e proposta da uno dei più autore-
vol i membri del Governo. 

A d ogni m o d o , r i p e t o , d o lode al presidente 
del Consigl io per questo disegno di legge. Ma 
egli mi p e r m e t t a , con t u t t o il r ispetto per lui, 
di dire che questo disegno di legge mi sem-
bra t roppo, o t roppo poca cosa. O esso fa 
t roppo, in q u a n t o p r o f o n d a m e n t e modif ica 
alcuni p u n t i della v i g e n t e nostra legisla-
zione; o fa t roppo poco, in q u a n t o non af-
f r o n t a il vero e f o n d a m e n t a l e p r o b l e m a , che 
un giorno o l 'a l t ro b isognerà pure risolvere, 
o che a lmeno bisognerebbe l i s o l v e r e : uso 
il condizionale, perchè sono scett ico, e non 
posso in v e r i t à pensare alla i m m e d i a t a pro-
b a b i l i t à di u n a grande e prossima r i forma. 

B iro subito, e b r e v e m e n t e , qual sia il pen-
siero mio; che non è già mio, poiché sarei 
t roppo ardito per dire il pensiero mio; dirò 
so l tanto il pensiero, che a n i m a il mio di-
scorso. 

~ U n o dei più insigni g iureconsult i di Ger-
mania , c e r t a m e n t e noto per la sua a l ta col-
t u r a al presidente del Consigl io, R o d o l f o 
von Gneist , ha detto : « T u t t i i freni della 
p u b b l i c a amminis traz ione non sono posti 
solo nel l ' interesse dei c i t tadini , ma anche 
nell ' interesse stesso della pubbl ica ammini-
strazione ». 

I n f a t t i una amministraz ione, che non 
ha freni, è un ' amministraz ione, che non 

può r ispondere del punto, ove arr iva . Que-
s t a idea dello Gneist è anche più vera 
pei governi par lamentar i , t a n t o che lo 
S p a v e n t a ebbe a dire nel memorabi le di-
scorso di B e r g a m o queste gravi parole, 
che debbo r icordare ad onore della me-
moria del vero f o n d a t o r e della giustizia 
a m m i n i s t r a t i v a in I ta l ia : « I l problema 
della giust iz ia e della lega l i tà nelle ammi-
nistrazioni è il maggiore, che si incontri 
nella v i t a dei governi p a r l a m e n t a r i , mas-
sime oggi , che l ' amminis t raz ione pubblica 
degli S t a t i moderni ha preso tali dimensioni 
e ta le sv i luppo da non potersi enumerare 
i rapport i , in cui i c i t tadini si t r o v a n o con 
essa in ogni loro passo ». 

Quale è d u n q u e il problema più grave, 
che si impone oggi agli S tat i parlamentari? 
L o disse anche il Minghett i in un lavoro, 
che t u t t i r icordano: impedire che il regime 
p a r l a m e n t a r e possa al terare il fondamen-
ta le c o n c e t t o dello S t a t o moderno: lo stato 
di diritto; un ordinamento , cioè, di Stato, 
che non sia ordinamento di S t a t o di par-
t i to . È questo il problema, che si impone, 
e che non ancora è s tato risoluto: avere, cioè, 
un governo par lamentare , e, al tempo 
stesso, tal i freni nella g iust iz ia e nella am-
ministrazione, da impedire che il part i to si 
s o v r a p p o n g a alla giustiz ia. 

D a qui sorge, o signori, la necessità as-
soluta di un ordinamento di g iust iz ia am-
minis trat iva , che sia ef f icace t u t e l a del di-
r i t to pubbl ico , come suol dirsi in Germania, 
ob ie t t ivo . N o n basta difendere il diritto 
pubbl ico personale, il diritto elettorale, il 
dir i t to agli impieghi , al la carriera, il cosi-
detto dir i t to polit ico subiet t ivo ; bisogna di-
fendere il diritto pubbl ico obiet t ivo , ossia 
costituire un ord inamento di giurisdizione 
a m m i n i s t r a t i v a a tute la del d ir i t to pub-
blico ob ie t t ivo . 

Q u a n d o si sarà cost i tuito un for te ordi-
n a m e n t o di t u t e l a del dir i t to pubbl ico per 
gli organi del potere a m m i n i s t r a t i v o nelle re-
lazioni con gli altri poter i e con gli altri or-
g a n i dello S t a t o , con i comuni , con le prò 
vincie, con le associazioni e corporazioni pub-
bliche, e coi pri vat i , la conseguenza imme-
diata sarà questa, che, di f ronte alla giustizia, 
a m m i n i s t r a t a d a l l ' a u t o r i t à giudiziaria, do-
v r à sorgere un o r g a n a m e n t o potente di am-
ministraz ione g iudicante , di g iust iz ia ammi-
nis trat iva , che abbia tale forza e tale in-
dipendenza dall ' amminis traz ione attiva, 
da cost i tu ire una guarent ig ia del diritto 
pubbl ico dello S t a t o , e non dei soli cit-
tadini. Perchè, come dissero il D a r e s t e ; 
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il Bahr, lo Gneist e tant i altri scrittori di 
questa materia, l 'amministrazione di per 
se è invadente, non vuol sottostare a freni; 
ciò che, del resto,è nella sua natura, perchè 
chi si sente forte e deve muoversi per prov-
vedere a tu t t e le esigenze continue e sva-
riate della vita pubblica, non vuole impacci. 
Ma d'al tra parte bisogna assolutamente che 
la giustizia non sia una parvenza, e che 
l 'organamento di essa non sia un simulacro 
di giustizia in balia dell 'amministrazione 
attiva. 

Quale è la conseguenza, cui si perviene"? 
È questa: che bisogna addivenire all 'ordina-
mento di una magistratura amministrat iva 
autonoma con un tr ibunale dei conflitti. 

Nella nostra legislazione ci troviamo in 
una condizione anormale. La legge del 1877 
ha deferito alle sezioni unite della Corte di 
cassazione di Eoma la definizione del con-
flitto di attribuzioni, perchè allora non vi 
era ancora una giurisdizione amministra-
tiva, che si è venuta formando poi. Ma, se 
a quel tempo ci fosse s ta ta una giurisdizione 
amministrat iva qualsiasi, invece del con-
flitto di attribuzioni, come giudizio di pro-
ponibilità di azione dinanzi l 'autori tà giu-
diziaria, avremmo dovuto avere il regola-
mento di competenza con altre forme e se-
condo altri principi; perchè, nota il Fooz, 
conflitto secondo legge è lot ta di compe-
tenza fra due autori tà . 

Ma desidero avvicinarmi all 'esame del 
disegno di legge. Eiconosco volentieri le 
ragioni di prudenza, che hanno consigliato 
di non affrontare un problema così grave, . 
qual è quello dell 'ordinamento completo 
ed autonomo della giustizia amministrat iva 
e della creazione del tr ibunale dei conflitti. 
Ma che cosa fa il disegno di legge, che pure 
ha un titolo abbastanza pomposo, da cui si 
potrebbe sperare qualche cosa di più? Il 
disegno di legge, a mio modo di vedere, si 
riassume in cinque punti. 

I n primo luogo esso dà il battesimo giuri-
sdizionale alle funzioni della quarta e della 
quinta sezione del Consiglio di Stato. E dico 
b attesi m o gi urisd'i zionai e, perchè, quando, per 
opera dell'onorevole Crispi, si costituì la giu-
stizia amministrativa, quale oggi l 'abbiamo e 
come funziona da noi, sorse il primo fonda-
mentale dubbio se la quarta sezione avesse-
veramente potestà giurisdizionale; questione 
gravissima, che si collegava coll'altra di sa-
pere se fosse ammissibile un reclamo alla 
Corte di cassazione di Roma, in via di ri-
corso per incompetenza o per eccesso di po-
tere. 

j) 
Il disegno di legge, dunque, risolve la 

questione e, secondo me, fa bene; e la ri-
solve nel senso che la quarta e la quinta 
sezione (se dovranno esservi due Sezioni), 
abbiano vera na tura giurisdizionale, come 
è bene che ci sia un organo di giustizia am-
ministrativa, che non sia un semplice or-
gano dell 'amministrazione at t iva. 

In secondo luogo il disegno di legge man-
tiene il ricorso straordinario al Ee. Ne par-
leremo fra poco, e spero di chiarire le ra-
gioni del mio dissenso, poiché vorrei eli-
minato questo ricorso. 

In terzo luogo il disegno di legge spezza 
in due la potestà giurisdizionale del Consi-
glio di Stato, perchè accanto alla quar ta 
mette la quinta sezione. Anche di questo 
parleremo. 

In quarto luogo il disegno di legge am-
mette la risoluzione dei conflitti f ra le due 
sezioni deferendola alle sezioni unite del 
Consiglio di S ta to ; e non credo fonda to il 
dubbio di qualche collega che si debba an-
dare alle sezioni unite della Cassazione. 

Infine il disegno di legge risolve, e di ciò 
gli faccio un merito, la questione se competa 
il ricorso alle sezioni unite della Corte di 
cassazione di Eoma contro le decisioni 
della quarta ed eventualmente della quinta 
sezione. E risolve tale questione legislativa-
mente, perchè è la giurisprudenza, che ha 
creato questo ricorso, il quale non eranel la 
mente del legislatore, che costi tuì la quarta 
sezione del Consiglio di Stato, e per esso del-
l ' ispiratore vero di quella riforma, dello 
Spaventa, che non ammetteva si potesse 
fare ricorso alle sezioni uni te della Corte 
di cassazione di Eoma avverso le decisioni 
della quarta sezione. 

E fu anzi per ciò che fece sancire la dispo-
sizione, per la quale, sollevata la questione 
di competenza, la det ta sezione è spogliata 
della cognizione della causa : perchè, ciò 
facendo, non vi era nessuna ragione di me-
nomazione della propria autor i tà di supre-
mo'giudice amministrat ivo. 

Ma la giurisprudenza della Corte di cas-
sazione (ed è bene notarli) fin d 'ora per 
quello, che dirò come critica di ciò, che si 
propone in un articolo relativo a questa 
questione del ricorso) rilevò una anomalia 
fondamentale, alla quale non si poteva ri-
mediare che col ricorso. 

L' eccezione di incompetenza si può 
proporre dalle part i innanzi alla quarta 
sezione quando l'eccesso di potere si può 
prevedere prima ch'essa decida; ma non si 
può prevedere l'eccesso di potere, il quale 
non si manifesta che quando la decisione 
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è stata pronunziata. Conseguentemente, 
se voi impediste, allo stato presente della 
legislazione, che contro la decisione, che 
è incorsa in un eccesso di potere, si possa 
ricorrere alla Corte di cassazione, evi den-
te ni ente (disse bene l'Auriti, e con lui la 
Còrt e di e as sazio ne dì Roma) ren d eres t e 
irreparabile Io eccesso di potere della giu-
risdizione amministrativa, me ti tre è am-
messo il rimedio del ricorso cóntro le deci-
sioni della Corte dei conti e di tutte le al-
tre giurisdizioni per siffatta violazione della 
legge- ; m 

Per queste ragioni si dovette ammettere 
il ricorso avverso la decisione della quarta 
sezione del Consiglio d i s ta to , anche quando 
le parti non avessero sollevata l'eccezione 
di incompetenza, e quando la quarta se-
zione non l'avesse sollevata di ufficio. 

Negata però alla quarta sezione la fa-
coltà di giudicare sulla eccezione d'incom-
petenza, si è avuto l'inconveniente gravis-
simo, che è stato deplorato, ed a cui da 
parecchio tempo molti di noi pensavamo di 
portar rimedio, anche con una proposta di 
iniziativa parlamentare, che l'eccezione di 
incompetenza era diventata un mezzo dila-
torio. Ammesso dunque il ricorso, è logico 
e giuridico che la quarta e i a quinta sezione 
debbano decidere sulla eccezione d'incompe-
tenza come avviene per la Corte dei conti. 

Dunque, a mio modo di vedere, il dise-
gno di legge si può riassumere in questi 
punti : dà la carta costituzionale giurisdi-
zionale alla quarta e quinta sezione; man-
tiene il ricorso straordinario al Ee; spezza 
in due la podestà giurisdizionale della 
quarta sezione del Consiglio di Stato; ri-
conosce legislativamente il diritto di im-
pugnare con ricorso, ai termini della legge 
del 1877, dinanzi alle sezioni unite della 
Corte di cassazione di Eoma le decisioni 
delle sezioni quarta e quinta; ammette la 
risoluzione del conflitto di attribuzioni tra 
la quarta e quinta sezione deferendola 
alle sezioni unite, costituite coi componenti 
delle dette sezioni; e fa un'altra cosa, che 
è sfuggita, se non mi inganno, anche al re-
latore della Commissione: determina una 
specie di competenza delle stesse sezioni 
unite del Consiglio di Stato a decidere le 
questioni di diritto, che hanno dato luogo 
ad oscillazioni di giurisprudenza, e quelle, 
che, per la loro gravità, la quarta o la quinta 
sezione, di ufficio o su richiesta delle parti, 
stimino opportuno deferire ad essa; innova-
zione abbastanza grave, forse pericolosa 

nella pratica, trattandosi di funzioni non 
puramente consultive, ma giurisdizionali. 

Il disegno di legge modifica, e lodevol-
mente, parecchie forme di procedimento, 
per cui Si spera di aviere una più ràpida 
procedura ed un più ràpido movimento; 
ammette che per alcune materie, come per 
le spese dì spedalità, non ci sia bisogno 
di pubblica discussione. Ed avrei deside-
rato, lo dico fin d'ora, che a queste ma-
terie si fosse aggiunta la trattazione delle 
inibitorie ; perchè queste fanno perdere 
gran parte del tempo e del lavoro della 
quarta sezione, mentre, come nelle materie 
giudiziarie, si potrebbero portare, a giudizio 
in Camera di consiglio. Si ammette, ed è 
bene, la perenzione del procedimento. Se-
guono altre disposizioni riguardanti l'or-
dinamento della giustizia amministrativa 
presso le Giunte provinciali, ma non mi 
oceorre intrattenermi su di esse. 

Veniamo dunque alla parte più impor-
tante del disegno di legge. Ho già pre-
messo che non esito a dar lode al disegno 
per tutta la parte buona che esso contiene. 
Non intendo però rassegnarmi a quello, che 
non posso accettare, pur ammettendo che vi 
possano essere ragioni, che consiglino di 
passare sopra certe deficienze del disegno 
di legge. 

Ho già detto che riconosco la opportu-
nità di affermare la natura giurisdizionale 
della quarta sezione del Consiglio di Stato, 
perchè in tal modo si elimina un grave dub-
bio, che era sorto nella giurisprudenza. 

Ma non posso assolutamente approvare 
che siasi mantenuto il ricorso straordinario. 

Questo ricorso straordinario amministra-
tivo è un ricordo della giustizia del sovrano 
come gran giudice. Ma nei Governi parla-
mentari colui, che giudica, è il ministro, sen-
tito il parere del Consiglio di Stato, e solo 
apparentemente il Sovrano. 

Quando non vi era un ordinamento di 
giustizia amministrativa, quando non esi-
steva la quarta sezione del Consiglio di 
Stato, si poteva comprendere che si dovesse 
dare un rimedio, sia pure straordinario, per 
riparare ai vizi o di incompetenza, o di 
violazione di legge, o di eccesso di po-
tere degli atti o provvedimenti dell'ammini-
strazione ; ma, poiché abbiamo un ordina-
mento di giustizia amministrativa di diritto 
pubblico, il ricorso straordinario non ha più 
senso. 

Aggiungo un' altra osservazione, e ri-
chiamo l'attenzione del presidente del Con-
siglio su questo punto. Il ricorso straordina-
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rio in via amministrati va può avere ancora 
un valore, se non è a c c o m p a g n a t o da un 
termine, perchè può servire come valvola 
di sicurezza amministrat iva per riparare 
alla mancanza del ricorso ordinario ; ma, 
quando al ricorso straordinario ponete il 
freno del termine, e stabilite elle non sia 
più ammesso dopo 180 giorni, allora avete 
semplicemente una duplicazione del ricorso 
ordinario, con spostamento di giurisdizioni 
e con un termine più allungato. E va leva 
la pena di mantenerlo in queste ¡condizioni ? 

Che dopo un anno o due il ministro del-
l 'interno si a v v e g g a che un Consiglio pro-
vinciale, un Consiglio comunale, una Giunta 
provinciale ajn ministrati va , abbia, v iolato la 
legge, abbia preso deliberazioni, le quali han-
no potuto costituire un eccesso di potere, e le 
denunzi in via straordinaria, si può inten-
dere; ma quando ponete il termine di 180 
giorni, avrete reso impossibile... 

D E N A V A . I l Governo si .è r iservata 
sempre la facol tà! 

G E I P P O . Peggio ancora ! Si crea una 
profonda disparità di condizione giuridica 
fra l 'amministrazione e i pr ivat i . E d allora 
io dico: non c'è che una sola forma, con la 
quale si potrebbe sostenere il ricorso stra-
ordinario; e prego di tener conto di questa 
osservazione, perchè eliminerebbe molte dif-
ficoltà nella pratica. Il ricorso straordinario, 
anche affrancato da termini (perchè lo affran-
cherei da ogni termine, se si dovesse man-
tenerlo), non dovrebbe mai portare pregiu-
dizio a diritti privati , quesiti in base alle 
deliberazioni o ai provvedimenti non impu-
gnati con ricorso ordinario alle Sezioni con-
tenziose; in altri termini, l ' annul lamento 
dovrebbe avvenire nell'interesse della pub-
blica amministrazione, ed anche dei privati , 
ma quando non vi fossero rapporti contrat-
tuali costituiti in base agli att i ammini-
strativi impugnati , o diritti quesiti da 
pa te di terzi. 

Solo con siffatto li mite potrei concepire giu-
ridicamente la coesistenza del gravame or-
dinario con quello straordinario. Il gravame 
ordinario servirebbe p e r i diritti in contesta-
zione, da farsi valere di fronte alla pub-
blica amministrazione od a privati inte-
ressati; il g r a v a m e straordinario servi-
rebbe per l 'annul lamento di quei provve-
dimenti, che, non avendo toccato i diritti 
privati, mantengono uno stato il legittimo di 
cose, cui può riparare la decisione di annul-
lamento. 

Mà, ripeto, sono sempre d 'avv isò che, 
data l 'esistenza di una giustizia amministra- ! 
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ti va , non si possa mantenere il ricorso straor-
dinario. Perchè è sempre il capo della ammi-
nistrazione at t iva quegl\ che diventa giu-
dice della propria amministrazione, salvo il 
parere del Consiglio di- S t a t o ; mentre l'or-
dinamento della giustizia amministrat iva 
poggia specialmente sul concetto di scindere 
l 'amministrazione a t t i v a dall 'amministra-
zione giudicante, di far sì che la giustizia sia 
al tempo stesso condizione e freno dell'am-
ministrazione, ditfar sì che l 'amministrazione 
at t iva non sia giudice della sua opera e dei 
suoi atti . E procedo oltre. 

I l disegno di legge, c o m e avete udito, 
per ovv iare ad inconvenienti gravissimi, 
al l 'accumularsi dei ricorsi ed al lavoro con-
t inuato, che ha potuto anche stancare quei 
valentuomini , che vi attendono, propone 
di creare una seconda sezione giurisdizio-
nale, la quinta sezione. 

Si è detto che questa quinta sezione non 
offende l 'unità della giustizia amministrati-
va, perchè si distribuiscono le materie fra le 
due sezioni con norme assolutamente obiet-
t ive. Ma rispondo che, quando i ricorsi si 
deferiscono a sezioni diverse, non si evita, 
ma si moltiplica la possibilità dei conflitti. E 
ciò è tanto vero, che si è dovuto riconoscere 
la necessità di dare alle due sezioni unite 
la facoltà di risolvere il conflitto di attribu-
zione fra di esse. Ora io dico che non si evita 
il conflitto, nonostante l 'accurata distinzione 
che si è cercato di fare; perchè, fra altro, 
la quinta sezione, che dovrebbe conoscere di 
tut t i i ricorsi, in cui, oltre il reclamo di 
legalità, si invoca il giudizio di merito, può 
ben limitarsi al giudizio di legalità; ed al-
lora sul giudizio di legalità può nascere 
conflitto di criteri tra la quarta sezione, 
che si l imita ad essere Cassazione ammini-
strat iva, e la quinta, che non discende 
al merito se non quando abbia emesso il 
giudizio sulla legalità del l 'atto o provvedi-
mento impugnato. 

Se la quinta sezione troverà che il prov-
vedimento sia censurabile per violazione 
di legge o per eccesso di potere, giustamente 
deciderà senza passare al merito. Ma sulle 
stesse controversie di legalità è chiamata a 
decidere la quarta sezione, opperò è possi-
bile la dissonanza delle loro decisioni; e 
quindi la necess tà di ricorrere alle sezioni 
unite per ricondurre le due sezioni ad una 
conformità di soluzione. D'onde l 'inev itabile 
conseguenza che, mentre si cerca di fare in 
modo che si cammini presto, per la creazione 
della quinta sezione, e per la necessità 
inevitàbi le di avere uri giùdice nei conflitti 
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di attribuzioni, e di armonizzare la giurispru-
denza delle due sezioni, invece di spianare il 
corso della giustizia amministrativa, si viene 
ad incepparlo vie maggiormente. E se oggi 
abbiamo la facile, e molte volte sconve-
niente eccezione di competenza dell'autorità 
amministrativa e il rinvio alla Corte di 
cassazione, in appresso avremo continui 
conflitti di attribuzione fra la quarta e la 
quinta sezione, e poi il ricorso alla Cassa-
zione. E questo inconveniente è tanto più 
temibile, in quanto il disegno ammette, co-
me ho rilevato, che, dove vi siano deci-
sioni sullo stesso punto di diritto, che fac-
ciano sorgere dissonanze nella giurispru-
denza delle due sezioni, si possa, sull'istanza 
delle parti o d'ufficio, sospendere di decidere 
e deferire il ricorso alle sezioni unite giu-
risdizionali, composte di nove membri e pre-
siedute dal presidente di una delle due se-
zioni. 

Un siffatto ordinamento adunque non può 
che intralciare il corso della giustizia ammi-
nistrativa siccome quello, che racchiude il 
pericolo evidente di nuovi ritardi, di nuove 
difficoltà, oltre l'incertezza, in molti casi, 
della sezione competente; d'onde la neces-
sità del giudice, che risolva i conflitti di 
attribuzioni. 

Non voglio annoiarvi con altre osserva-
zioni: debbo solo una risposta ad una obie-
zione, che è stata fatta, alla quale del resto 
ha già risposto il collega Riccio. Si è detto: 
se volete una doppia sezione, che abbia 
uguale competenza per tutti i ricorsi indi-
stintamente, non eviterete le contraddizioni 
di giurisprudenza, nè le altre difficoltà, È 
questa una obiezione, che prova troppo; 
perchè allora tutte le Corti d' appello e 
di cassazione non dovrebbero avere che 
un'unica sezione. Anche nelle materie de-
ferite alla sola Corte di cassazione di 
Roma, che pure sono materie di interesse 
pubblico, spesso si ha contrarietà di giu-
dicati. Ma questo inconveniente non lo 
potrete mai evitare, poiché è nella na-
tura stessa della giurisprudenza, che non 
si può fossilizzare, perchè rappresenta la 
vita, il movimento nell'applicazione della 
legge. Perciò credo che sarebbe stato più 
opportuno mantenere soltanto la quarta se-
zione, e studiare, con adeguate riforme della 
procedura, di facilitarne il lavoro, sempli-
ficando i giudizi, sopprimendo la pubblica 
discussione, oltreché per le questioni di spe-
dalità, anche per gli incidenti di inibitorie e 
perle altre controversie, che potrebbero es-
sere decise sulle memorie scritte delle parti, 

senza pericolo di menomare perciò le ga-
renzie dei ricorrenti, anziché venire al rad-
doppiamento delle sezioni. 

E procedo oltre. Il disegno di legge, come 
è stato già rilevato, ammettendo il ricorso 
alle sezioni unite della Cassazione di Roma, 
ha modificato la formula della legge del 
1877 ; ha sostituito, cioè, alla formula del ri-
corso per incompetenza e per eccesso di 
potere l'altra del ricorso per assoluto di-
fetto di giurisdizione. 

Ora incomincio con domandare : la for-
mula della legge del 1877 corrisponde essa 
a questa nuova formula? E rispondo: se 
corrisponde, non valeva la pena di mu-
tarla ; se non corrisponde, perchè si è mu-
tata? Mutandola, infatti, abbiamo creata 
questa anomalia che, mentre per la Corte 
dei conti e per tutte le altre giurisdizioni 
speciali riman ferma la legge del 1877, che 
ammette, come ragione e fondamento di 
ricorso, l'incompetenza e l'eccesso di potere, 
qui, invece, abbiamo soltanto l'assoluto di-
fetto di giurisdizione. Inoltre osservo che in 
materia di difetto di giurisdizione non può 
esistere il relativo e l'assoluto ; o c'è il di-
fetto di giurisdizione, o non c'è; se c'è, viene 
di conseguenza la mancanza di potere e la* 
nullità sostanziale della decisione : se non 
c'è, vi sarà errore di applicazione della legge, 
non eccesso di potere. Mi pare dunque che 
il qualificativo di assoluto non abbia senso. 

isTon basta; richiamo l'attenzione dell'ono-
revole presidente del Consiglio e dell'onore-
vole relatore sulla seguente anomalia : l'ar-
ticolo 6 del disegno di legge, che si riferisce 
all'articolo 41 della legge del 1877, dichiara 
che il ricorso contro le decisioni pronunziate 
in sede giurisdizionale è proponibile soltanto 
per assoluto difetto di giurisdizione del Con-
siglio di Stato ; mentre poi l'articolo 15, 
che riguarda i ricorsi avverso le decisioni 
delle Giunte provinciali amministrative, am-
mette il ricorso a norma della legge del 
1877, ossia per incompetenza e per eccesso 
di potere. (Interruzioni — Commenti). 

Attenderò una risposta, che forse non 
verrà, perchè il testo del disegno di legge e 
chiaro. 

Richiamo poi l'attenzione dell'onorevole 
relatore sopra questa questione dell'eccesso 
di potere, e gli domando : perchè vi siete 
fatto dominare dal concetto del ministro 
proponente, ed avete messo da parte l'ec-
cesso di potere, che egli nettamente nella 
sua relazione dice di volere escludere, come 
fondamento di ricorso alla Corte di cassa-
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zione ? Non sono qui a fare una conferenza; 
in una Camera legislativa non ho il diri t to 
di diffondermi in esplicazioni dottr inal i . 
Kon posso dunque dimostrare che l ' i n -
competenza è diversa dall'eccesso di po-
tere, non posso d imost rare che l'eccesso di 
potere, aon solo amminis t ra t ivo , ma giuri-
sdizionale, può aversi anche quando il giu-
dizio cada su materia , che r i en t ra nella com-
petenza del giudice del contenzioso "am-
ministrativo. 

Allorquando quei valentuomini , che ne 
sapevano un po' più di noi, e che si chiama-
vano Spaventa , Pisanelli, Mancini, Man-
telli ni, Auriti, Bonasi, elaborarono, in una 
materia così grave e delicata, la legge del 
1877, ponderarono bene la formula dell ' in-
competenza e dell'eccesso di potere. Ora è 
lina pa ten te anomalia il dire che si possa 
ricorrere contro le decisioni della Corte 
dei conti e di al tre giurisdizioni per incom-
petenza ed eccesso di potere, e che solo 
quando si t r a t t a ' del Consiglio di S ta to non 
si possa ricorrere che per difet to assoluto 
di giurisdizione. 

Il difet to assoluto di giurisdizione con-
tiene in sè (lo vedrete, la giurisprudenza ve lo 
dirà) t an to l ' incompetenza quanto l'eccesso 
di potere: non cer tamente nel senso am-
ministrativo, perchè non confondo le due 
forme di eccesso di potere; sarei t roppo 
ignorante se le confondessi; altro è l 'eccesso 
di potere in relazione alla competenza del-
l'autorità giudiziaria, altro nel senso ammi-
nistrativo. Ammet to pe r fe t t amente che, se 
nasce un conflitto t ra le due sezioni (se le due 
sezioni saranno istituite) per sapere se la ma-
teria debba essere di competenza della qua r t a 
o della quinta sezione, giudici del conflitto, 
secondo il disegno di legge, debbano essere 
le sezioni unite del Consiglio di Stato, non 
la Corte di cassazione. In questo senso l'ec-
cesso di potere, che una sezione possa com-
mettere sull 'al tra, non potrà mai essere por-
tato, secondo il mio giudizio, alle sezioni 
unite della Corte di cassazione di Roma. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, mi-
nistro dell'interno. Appunto per questo si 
dice difetto assoluto di giurisdizione del 
Consiglio di S t a t o ! 

GRIPPO. Dunque, quando quei nostri 
maestri, Mancini, Pisanelli e loro compagni, 
distinsero la competenza dall'eccesso di po-
tere, videro che l ' incompetenza costituisce 
1 1 difetto assoluto di a t t r ibuzione, e l'ec-
cesso di potere il t r a smodamen to dai li-
m i t i della propria competenza. 

G I O L I T T I , presidente del Consiglio, mi 
nistro dell'interno. È il d i fe t to di giur isdi-
zione di cui parla l 'art icolo sesto ! 

G R I P P O . Allora, se ella consente in que-
sta opinione che l'eccesso di potere, in quanto 
possa cost i tuire mancanza di poteri giu-
risdizionali, pel disegno di legge, che discu-
t iamo, come per la legge del 1877, dia luogo 
al ricorso alle sezioni uni te della Cassa-
zione di Roma, ella dà ragione a me, e di-
mostra che non vi era motivo di modificare 
la formola di quella legge. 

GIOLITTI , presidente del Consiglio, mi-
nistro dell'interno. È una forma sintet ica più 
chiara e comprensiva ! 

G R I P P O . Allora mi dica, onorevole pre-
sidente del Consiglio, perchè non l ' hanno 
r iprodot ta all 'articolo 15 H 

GIOLITTI , presidente del consiglio, mi-
nistro dell'interno. Perchè dicono la stessa 
cosa. 

G R I P P O . Prendo a t to della dichiara-
zione del presidente del Consiglio che l 'ar-
ticolo 15 dice la stessa cosa dell 'articolo 6. 

G I O L I T T I , presidente del Consiglio, mi-
nistro dell'interno. Precisamente ! 

G R I P P O . Ne sono lieto, perchè così si 
evi teranno molte questioni; ma non dice 
così la sua relazione al Senato, che voleva 
escluso l'eccesso di potere. 

E sono lieto di essere d 'accordo con lei, 
in cui riconosco t a n t a esat tezza di concett i 
e t a n t a esperienza amminis t ra t iva , nel ri-
tenere che il conflitto di a t t r ibuzioni t r a le 
due Sezioni debba essere deciso dal Consi-
glio di Stato, non dalla Corte di cassazione. 

GIOLITTI , presidente del Consiglio, mi-
nistro dell'interno. P e r f e t t a m e n t e ! 

DB NAVA. È testuale nella legge ! 
G R I P P O . Ma, onorevole De Nava , t an t e 

cose testuali formano la mater ia di questioni 
e giudizi! ( Interruzioni) . 

Chiarito questo pun to (e, ripeto, mi com-
piaccio di essere d 'accordo eoll 'onorevole 
presidente del Consiglio) accer ta to che non 
c'è an t inomia f ra l 'articolo 15 e il 6, perchè 
le due formule vogliono dire la stessa cosa, e 
chiarito in che si differenzia, secondo la 
legge del 1877, la ragione di nulli tà per in-
competenza, dalla ragione di nulli tà per ec-
cesso di potere, vengo ad un altro pun to di 
controversia, in relazione al disegno di 
legge. 

Esso non risolve la questione grave, che 
è sorta nella giurisprudenza, specialmente 
dello sezioni unite della Corte di cassazione, 
se si possa ricorrere innanzi alla qua r t a se-
zione del Consiglio di S ta to (non parlo della 
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quinta, se verrà, perchè quella sarà giudice j 
di merito) quando l'interesse del reclamante, j 
offeso da un provvedimento dell'autorità I 
amministrativa, costituisca un vero diritto, 
perchè tutelato dalla legge, che fu violata. 

Parecchi di noi sanno il grave dubbio, 
che sorse nella giurisprudenza, e ne formò 
tema di un dotto discorso inaugurale lo 
Auriti; perchè può accadere che il privato 
cittadino, il funzionario dello Stato, sia leso 
nel suo interesse non da una violazione di 
regolamento o da un provvedimento ammi-
nistrativo, ma da una violazione di legge. 
L'Auriti si propose questa questione, ma 
non volle risolverla, tanto ebbe esitanza di 
risolverla: può il privato cittadino o il fun-
nario, leso nel suo interesse, supponiamo 
nella sua carriera, da una violazione della 
legge, reclamare alla quarta sezione? 

A me non è parso veramente che il dub-
bio fosse grave. 

Gì O LIT TI, presidente del Consiglio, mi-
nistro dell'interno. A me non è parso mai 
dubbio! 

GRIPPO. Ma il dubbio vi è stato, ono-
revole presidente del Consiglio; ed è parso 
tanto grave che l'Auriti nel suo discorso 
(che potrei mandarle) conclude con dire 
che non si sente di risolvere la questione. 
Quando nel determinare la competenza 
della quarta sezione si è stabilito che si 
può ricorrere ad essa per violazione di in-
teressi e non di diritti, che nulla è im-
mutato alla competenza dell'autorità giu-
diziaria (e per la legge sul contenzioso, ar-
ticoli 4 e 5, questa è solo competente quando 
si disputa di un diritto civile o politico) 
sorge subito la grave obiezione: quando 
è violata la legge non è più in questione un 
interesse, ma un diritto, ossia un interesse 
garantito dalla legge", perchè la violazione 
della legge costituisce la lesione di un di-
ritto garantito da essa, non di un semplice 
interesse; epperò la competenza è dell'au-
torità giudiziaria. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, mi-
nistro delVinterno. Bisogna che la violazio-
ne di légge violi anche l'interesse del cit-
tadino. (Commenti). 

GRIPPO. Ho sempre ritenuto che, quan-
do vi sia una violazione di legge, che of-
fenda un interesse garentito da legge, ch'è un 
vero diritto, come un rapporto individuale 
di carriera od un altro diritto personale, sia 
questa materia propria del giudizio della 
quarta sezione ai fini della revoca del prov-
vedimento; meri re l'autorità giudiziaria, che 
non ha potestà di fare ciò, non può che at-

tribuire la rivalsa del danno, salvo all'au 
| torità amministrativa l'obbligo di confor-
j marsi al giudicato del magistrato ordinario. 

Questo, a me pare, è il limite razionale e 
necessario delle rispettive competenze, 

Un altro rilievo intendo fare, riferen-
domi a quello, che ha detto nella sua re-
lazione l'onorevole Pozzi; ed in ciò credo 
di essere più d'accordo coli'onorevole presi-
dente del Consiglio che non con lui, perchè 
ho letto attentamente la discussione avve-
nuta in Senato. 

Quando si tratta di materia-propria del-
l'autorità giudiziaria, può l'autorità ammi-
nistrativa non conformarsi al giudicato del-
l'autorità giudiziaria; ma la legge, preve-
dendo questo caso, dà alla quarta sezione 
del Consiglio di Stato la facoltà di prov-
vedere. 

Non voglio entrare in particolari, ma 
comprendo che non è facile trovare una 
soluzione. Se vi fosse un tribunale dei con-
flitti al difuori e al disopra dell'autorità giu-
diziaria e della giustizia amministrativa, ad 
esso dovrebbe spettare la decisione. Ma non 
essendovi questo tribunale, non si può tor-
nare all'autorità giudiziaria, e d'altra parte 
è consentaneo al vigente ordinamento ri-
correre alla giustizia amministrativa contro 
1' amministrazione attiva. 

Ma è sorta l'altra questione, l'altro dub-
bio, di cui si è occupato l'onorevole pre-
sidente del Consiglio ed anche la relazione 
dell'onorevole Pozzi: se l'amministrazione 
attiva, non dà esecuzione alla decisione 
della quarta sezione, che cosa si farà ? Se-
condo me, non vi è altra via che quella ac-
cennata in Senato. Da un lato avete il ri-
medio della responsabilità politica del mi-
nistro^ che può esser chiamato dinanzi al 
Parlamento a dar conto della inesecuzione 
della decisione dell'autorità giudiziaria e di 
quell'amministrativa; d'altro lato, e vado 
più in là dell'onorevole Pozzi, vi è quello, 
che in Francia chiamano reato di prevarica-
zione, ossia una possibile responsabilità pe-
nale per abuso di potere. In quella parola, 
prevaricazione, è compreso appunto il caso 
del ministro e del funzionario amministra-
tivo, che si ponga in contraddizione con 
decisioni amministrative o giudiziarie. Ed 
anche nella nostra legislazione si ha il r e a t o 
di abuso di potere, previsto dal codice pe-
nale. „ ^ Q i - m m o o n V i Affo o-rabr? $ $ 

Quindi non si può far rimprovero al di-
segno di legge per non aver prevista al 
ipotesi dell 'inesecuzione d e l l e decisioni am-
ministrative giurisdizionali. 
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Nel nostro regime costituzionale la solu-
zione della questione può ess^r lasciata nei 
limiti della responsabilità politica ministe-
riale, e anche, in qualche caso, della re-
sponsabilità penale. 

Perciò5 non consento col relatore, che 
nella sua relazione, citando il caso di due 
consiglieri di appello, la cui nomina fu an-
nullata, e di un pretore, che continuò nel suo 
ufficio quantunque la sua nomina fosse an-
nullata, ha espresso l 'avviso che le loro sen-
tenze siano nulle. Prima di tutto, come pos-
sono le parti essere responsabili e subire le 
conseguenze della permanenza in funzione 
di chi non ci dovrebbe rimanere, e più ancora 
della illegalità di nomina, che, dopo parecchi 
mesi di esercizio delle funzioni, viene ad es-
sere pronunziata da una decisione giurisdi-
zionale amministrativa? Non ho bisogno di 
ricordare a lui quello, che avvenne in Boma, 
e ch'è ricordato dalla legge Barbarius Phi-
lippus. Vi fu un pretore, che si scoprì es-
sere unp schiavo. Allora si disse : che cosa 
ne sarà delle sentenze di questo pretore 
schiavo ? Ma il senno romano, che era senno 
molto pratico, mantenne ferme le sentenze. 
E perchè ? Non per la ragione dell'erro/ 
communis ; ma perchè si disse : il popolo 
romano, che ha la pienezza di sovranità, 
nel farlo pretore gli ha dato la cittadinanza 
romana. E così per via indiretta si sanò il 
vizio di capacità dello schiavo, che era di-
venuto pretore. 

Ora come potete voi dire che le sentenze 
dei consiglieri, la cui nomina poi sia dichia-
rata irregolare, debbano ritenersi nulle? Non 
potete dirlo -, finché costoro hanno funzio-
nato, a Milano o altrove, in base al de-
creto di nomina, le loro sentenze sono 
valide. Venuto il provvedimento giurisdi-
zionale, che annulla il decreto di nomina, si 
riterrà che quei magistrati non hanno più 
potestà nè funzione; ma fino a quel giorno 
la loro funzione è stata legittima. 

Un' altra domanda. Avete previsto l'i-
potesi di un giudice, contro le sentenze 
del quale si può reclamare in via di gravame; 
ma se -si tratta di un prefetto, di un inten-
dente di finanza, di un procuratore del Be, 
che cosa ne sarà degli atti da essi compiuti? 

Dunque convengo nella ragione, che ha 
potuto indurre a non codificare un ri-
medio contro la inesecuzione delle deci-
sioni giurisdizionali, perchè la codificazione 
non era possibile. L'unica soluzione possi-
bile è questa: da un lato provvede, nell'or-
dinamento costituzionale, la responsabilità 
ministeriale; dall'altro può intervenire an-

994 

che il Codice penale nei limiti, nei quali è 
applicabile. 

Non dirò che un'altra parola, ed avrò fi-
nito, per non abusare della tolleranza della 
Camera. 

Ho un altro scrupolo. Vedete che non 
posso essere un oppositore più remissivo, 
più mite! In questo disegno di legge avrei 
desiderato qualche cosa di più per confor-
tare, non dico la realtà, della quale non 
dubito, ma la esteriorità dell'indipendenza 
dei consiglieri, che saranno chiamati a com-
porre la quarta e la quinta sezione. Voi co-
noscete l'ordinamento del tribunale dei con-
flitti in Francia. I componenti di esso 
sono eletti dai corpi, dei quali fanno parte. 
Il tribunale dei conflitti è presieduto dal 
guardasigilli. Vi sono tre consiglieri di Cas-
sazione, eletti dai loro colleghi ; tre consi-
glieri di Stato, pure scelti tra i loro colle-
ghi; e altri due componenti, scelti tra quelli, 
che già costituiscono il Tribunale dei con-
flitti. Ora, invece della designazione per 
turno o per volontà di chi dispone il ser-
vizio, il disegno di legge avrebbe potuto 
fare un passo, che non sarebbe troppo ar-
dito, disponendo che alla quarta e quinta 
sezione del Consiglio di Stato si andasse per 
elezione dei propri colleghi, con funzione 
triennale, con l'obbligo della rinnovazione, 
e con periodi d'interruzione. 

Si avrebbe in tal modo un affidamento 
anche, dirò così, estrinseco di quella indi-
pendenza, che deve anche nel pubblico avere 
la sua manifestazione apparente, della quar-
ta e quinta sezione giurisdizionali, di fronte 
ai conflitti d'interesse tra la pubblica am-
ministrazione ed i privati cittadini. 

Dirò ancora poche parole, ed avrò vera-
mente finito. Tutte le proposte di riforme 
procedurali credo si possano accettare senza 
preoccupazioni. 

Forse eccessiva, e neanche degna di legge, 
essendo piuttosto materia di regolamento, 
è la disposizione che concerne il deposito 
della carta bollata, messo in rapporto con la 
ricevibilità del ricorso. 

Spetta al regolamento stabilire una si-
mile procedura; e quando oggi sanzionate 
quest'obbligo colla pena della decadenza, io 
dico andate tropp'oltre. (Interruzione dei 
deputato Pellecchi). 

Onorevole collega Pellecchi, se si dovesse 
prendere la legge alla lettera, si potrebbe 
dichiarare inammissibile un ricorso, sol che 
al ^segretario piacesse dire : voglio cento 

j fogli di carta bollata. (Commenti— Inter-
1 ruzioni). 
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Per ciò, a parer mio, quando la sezione 
deciderà della decadenza, dovrà anche deci-
dere della esorbitanza o della legit t imità 
della richiesta. 

Nello s ta to presente della legislazione 
decide il presidente ; secondo questo dise-
gno di legge deciderà in Camera di consiglio 
la sezione. 

Ad ogni modo, questa del deposito della 
car ta da bollo è disposizione, che, secondo 
me, dovrebbe r imandars i al regolamento. 

Un altro mio desiderio sarebbe questo : 
poiché giustamente si vuole un procedi-
mento spedito, si poteva ridurre il numero 
dei votant i a cinque. Questo propone per 
le Cassazioni il disegno di legge del ministro 
Gallo; e lo stesso Tribunale dei conflitti in 
Francia può decidere col numero r is tret to 
di cinque votanti . 

Un 'a l t ra osservazione di un certo valore, 
che r iguarda pure il procedimento, l 'ho già 
accennata. 

Una delle cause, che di continuo intral-
ciano la procedura, sono le inibitorie. Ora, 
secondo me, come si propone per la ma-
teria della spedalità, le inibitorie si po-
trebbero discutere in Camera di consiglio e 
«decidere sopra le memorie delle parti ; perchè 
esse costituiscono provvedimenti assoluta-
mente argenti diretti ad impedire il danno 
della esecuzione di provvedimenti o di att i , 
che possono essere annullati.' 

Ma apche per questa parte dovrebbe 
provvedere il regolamento; e si potrebbe am-
mettere la pubblica discussione nei soli casi, 
in cui gli interessati lo richiedessero. 

Nulla ho da osservare per le disposizioni 
che concernono la. perenzione. Per questa 
par te si è copiato l 'ordinamento della Corte 
dei conti, e si è cercato di spianare il cam-
mino per quanto era possibile. 

Concludo tornando al punto di partenza. 
Non nego, anzi volentieri concedo il mio 
modesto voto al disegno di legge, in quanto 
provvede a parecchi inconvenienti, e rende 
più spedita la giustizia amminis t ra t iva . 
Ma, non volendosi e non potendosi oggi 
presentare una radicale riforma dell'ordi-
namento di questa giustizia amministra-
t iva, avrei voluto che si fosse più cauti: e 
che non si modificasse o si spezzasse in due 
la giurisdizione della quar ta sezione ; che 
si abolisse, o quanto meno si l imitasse nei 
suoi effetti r ispetto ai diritti dei terzi,» il 
ricorso straordinario. Infine, anche codi-
ficando, come si è codificato, il ricorso alle 
sezioni unite della Cassazione, già ammesso 
dalla giurisprudenza, non avrei muta to la 

formula della legge- del 1877 per non creare 
il germe di nuove contestazioni, di nuove 
questioni; ad ogni modo avrei voluto che 
si fosse evi ta ta una modificazione, che, se-
condo me, non è ragionevole di f ronte alla 
grande autori tà di quegli uomini, che for-
mularono la legge del 1877. 

Pongo termine a queste mie rapide os-
servazioni esprimendo il voto che con cal-
ma e con ponderazione si possa un giorno 
occuparsi della vera e organica riforma di 
t u t t a la giustizia amminis t ra t iva. 

Eipeto, quello che ho det to in princi-
pio. Dopo non pochi anni di esperienza mi 
sono int imamente convinto che, se ve-i ' r amente in I ta l ia vogliamo costituire un 
ordinamento di Sta to di diritto, come diceva 
Eodolfo von Gneist, di uno Stato, cioè, che 
abbia forza di resistenza contro gli in-
granaggi parlamentari , dobbiamo costituire 
una for te giustizia amminis t ra t iva : ed una 
forte giustizia amminis t ra t iva non può co-
stituirsi se non con organi autonomi, che 

„ devono integrarsi con un Tribunale dei con-
flitti. 

Quando si sarà costituita una vera giu-
stizia di dir i t to pubblico obiettivo, quando 
si sarà rafforzata l ' autor i tà di questa giusti-
zia con la creazione di tr ibunali indipendenti 
dall 'amministrazione at t iva, avremo allora 
conseguito quella giustizia amministrat iva, 
che molte volte è necessaria anche più del-
l 'ordinaria giustizia civile. 

La carriera di un professore o di un fun-
zionario giudiziario od amminis t rat ivo, l'e-
sercizio di una industr ia che si pretenda in-
salubre, la espropriazione di un immobile 
per pretesa util i tà pubblica, possono avere 
ben più valore di un dir i t to di servitù, o 
di un contrat to di vendita. 

Ebbene, 1' interesse patrimoniale, allo 
s ta to presente del nostro dir i t to e della 
nostra legislazione, è tu te la to da giurisdi-
zioni, che vanno fino alla Cassazione, men-
tre lo s ta to giuridico dei funzionari pub-
blici, la materia delle industrie, delle pri-
vative. del debito pubblico, e infinite altre, 
sono affidate alla sola giurisdizione del Con-
siglio di Stato. 

Fino a pochi anni addietro non avevano 
neppure questa tutela, cosicché si arriva-
va a questa formula: non hai dirit to dun-
que ti nego il giudice. 

La costituzione di una giustizia ammini-
s trat iva salda ed indipendente si impone 
dunque in Italia, come in tu t t i gli Stati 
parlamentari , al pari, e, forse anche più, 
di quella della giustizia ordinaria. Com-



Atti Parlamentari ^^^^ 
L E G I S L A T U R A X X I I 

prendo che è materia di lunga lena; com-
prendo che le grandi riforme non sono fa-
cilmente portate alla discussione e all' ap-
provazione; ma non mi rassegno facilmente 
al motto del mio egregio e caro collega 
Pozzi che l'ottimo è nemico del bene. An-
dremo innanzi sempre con transazioni, con 
ritocchi, con rabberciamenti? Se così sarà, 
faremo una politica parlamentare molto mo-
desta, molto palustre, e non saremo i disce-
poli di quelli, che ci hanno dato le leggi 
fondamentali, per le quali si è costituito 
il Eegno d'Italia. (Bene! Bravo! — Vive 
approvazioni). 

P r e s e n t a z i o n e di u n a r e l a z i o n e . 
P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Mo-

relli-Guai tierotti a recarsi alla tribuna per 
presentare una relazione. 

M O R E L L I - G U A L T I E R O T T I . Mi onoro 
di presentare alla Camera la relazione sul 
disegno di legge « Uffici e personale delle an-
tichità e belle arti ». 

P R E S I D E N T E . Do atto all'onorevole 
Morelli-Gualtierotti dellapresentazionedella 
relazione sul disegno di legge « Uffici e per-
sonale delle antichità e belle arti ». 

Questa relazione sarà stampata e distri-
buita. 

S i r i p r e n d e Sa d i s c u s s i o n e d e i « d i s e g n o di l e » ^ e 
st i i ìu g i u s t i z i a a ih m i n i s t r a i i v a . 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole Pascale. 

P A S C A L E . Onorevoli colleghi. Il titolo 
del disegno di legge, sottoposto al nostro 
esame, « Riordinamento degli Istituti per 
la giustizia ani ministrati va » è così poten-
temente suggestivo per pronunciare discorsi, 
e discorsi eruditi come quelli che avete sin 
qui udito, che parrebbe quasi eroismo di-
spensarsene volontariamente. 

Mi affretto però a dichiarare, che, se 
non intendo infliggervi un discorso, non è 
perchè voglia conquistare la gloria dell'e-
roismo, ma perchè sono convinto, come 
credo siano convinti tutti nella Camera, 
che, allo stato degli atti, come si direbbe 
burocraticamente, il vivissimo desiderio di 
non frapporre ulteriore indugio all'approva-
zione della legge, intesa sopratutto ad as-
sicurare un più rapido corso alla giustizia am-
ministrativa, renda vano fìnanco il tentativo 
di apportarvi qualsiasi eventuale modifica-
zione. 

Onde a me pare doveroso non solo aste 
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nermi dal ripetere le lodi o le censure al di-
segno di legge sin qui fatte dagli oratori, 
che mi hanno preceduto, ma astenermi ezian-
dio dal presentare qualsiasi altra proposta 
perchè, lo ripeto, credo di essere nel vero af-
fermando, che nè il Governo accetterebbe, nè 
la Camera voterebbe, emendamento alcuno 
al testo della legge, già approvata dal Se-
nato. 

Ho chiesto quindi di parlare solo per dar 
ragione di un ordine del giorno, che mi au-
guro potrà meritare l'accoglimento della 
Camera, perchè tende ad escludere ogni 
dubbio intorno alla esecuzione giuridica ob-
bligatoria da parte delle amministrazioni 
centrali e da parte degli enti locali delle 
Decisioni del Consiglio di Stato, emesse in 
sede contenziosa. 

A voi è noto, che discutendosi il presente 
disegno di legge nel Senato, da insigni e dot-
tissimi giuristi, fu deplorato il difetto della 
legge per non essere stato tassativamente 
preveduto e disciplinato il modo di dare 
esecuzione alle Decisioni della quarta e 
quinta sezione del Consiglio di Stato. 

E per vero nessuno potrà dissimularsi 
la gravità delle esposte osservazioni, impe-
rocché nel presente disegno di legge in-
vano si cercherebbe una speciale dispo-
sizione circa la obbligatorietà della esecu-
zione dei pronunziati del Supremo magi-
strato amministrativo. 

E l'appunto mosso al disegno di legge si 
appalesa tanto più grave, in guanto, denun-
ciato il difetto dellalegge, non venne proposto 
nè approvato alcun rimedio per emendarla. 
Ad avvalorare le censure si ricordarono 
fatti e teoriche strane ed ingiuste, che ven-
nero proclamate da alcune Amministra-
zioni. 

Difatti-vi sono amministrazioni, che riten-
gono, che-quando la quarta sezione ha pro-
nunciato intorno ad una questione, annul-
lando il provvedimento impugnato, perchè 
la esecuzione della decisione avvenga, oc-
corra un altro decreto della stessa Ammini-
strazione da cui promanò il decreto an-
nullato, col quale si riconosca giuridica-
mente valido ed efficace l'annullamento de-
ciso dalla quarta sezione. 

Ora a me pare assolutamente ozioso in-
dugiarmi a svolgere e dimostrare gl 'incon-
venienti disastrosi e tristissimi, che sareb-
bero per derivare, se siffatte ingiuste e stra-
nissime teoriche potessero, non che preva-
lere, tollerarsi soltanto nel nostro paese. ~ ' 

Dirò di più: riterrei inverosìmile finànco 
l'ipotesi, che Amministrazioni centrali od 

_ _ _ - 12499 — 
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ent i locali si rifiutassero, o si siano rif iutati , 
ad eseguire le decisioni della quar ta sezione 
del Consiglio di ¡Stato, se f a t t i certi e determi-
na t i non constatassero effet t ivamente che 
non poche volte si riuscì a non eseguirle. 

Fu ricordato difat t i il caso di un notaio, 
che per non pochi mesi procedette alla re-
dazione di a t t i solenni e contrat tual i , anche 
dopo, che la quar ta Sezione aveva dichiarato 
nullo ed improdut t ivo di effetto giuridico 
il decreto che lo aveva nominato. Ed 
un pretore continuò ad amministrare la 
giustizia ed a pronunziare sentenze, mal-
grado che il decreto che lo aveva nominato 
fosse s ta to dichiarato nullo od illegale dalla 
quar ta sezione del Consiglio di Stato. 

Se altri esempì fosse necessario aggiun-
gere, io potrei indicare una delle Ammini-
strazioni centrali dello Stato, alla quale es-
sendo s ta to f a t t o obbligo di concorrere a 
determinate spese, per effetto di parecchie 
decisioni della quarta sezione del Consiglio di 
Sta to , non solo non vi ot temperò, ma trovò 
modo di a t tenuare posteriormente la sua 
responsabilità, pr ivando in tal modo non 
pochi comuni del Regno del concorso reale 
ed effettivo di somme rilevanti cui essi ave-
vano diri t to indiscutibilmente. Di ciò po-
t rebbe rendere autorevole test imonianza 
anche l 'onorevole mio amico il deputa to di 
Cherasco ! 

Quando in Senato all 'onorevole presiden-
t e del Consiglio furono ricordati gli accen-
nat i fa t t i , egli osservò che coscienziosamente 
non aveva alcun rimprovero a farsi in pro-
posito ; anzi ricordò pure il Ministero della 
guerra ed affermò: che nè il ministro della 
guerra nè il ministro degl ' interni avevano 
mai omesso di eseguire le decisioni della 
quar ta sezione. E d invi tato poi a provvedere 
sulla obbligo torietà della esecuzione di quel-
le decisioni, egli r i tenne che, specialmente 
dinanzi alla mancanza di una proposta con-
creta non avesse disposizioni da impart i re 
in proposito, ri levando che il Governo aveva 
sempre il dovere di eseguire la Decisione, 
ed il ministro che non l'avesse eseguita 
mancava ai suo dovere e poteva esserne 
chiamato responsabile. 

L'onorevole relatore della Commissione 
par lamentare che studiò il presente disegno 
di legge, sì occupò anche di tale questione 
ed osservò giustamente, che la obbligato-
rietà della Decisione è connaturale e logi-
camente necessaria per la potestà , che la 
legge ha conferito al magistrato di renderla. 
E infat t i non sarebbe concepibile una giu-
stizia la quale, dopo il solenne concorso di 

volontà, di sapere, di dot t r ina e di oneri an-
che finanziari da par te dello Stato, avesse 
come risultato pratico la non esecuzione dei 
suoi pronunziati . La Commissione parla-
mentare anzi espresse l 'avviso che non sola-
mente le decisioni della quar ta sezione do-
vessero sempre obbligatoriamente eseguirsi 
dalle amministrazioni, ma ciò dovesse rico-
scersi anche come de jure costituto. 

Ed a me sembra che l 'avviso della nostra 
Commissione possa t r a r re autorevole con-
forto anche dalle tassative disposizioni con-
tenute negli articoli 47 e 56 del regolamento 
di procedura innanzi alla quar ta sezione del 
Consiglio di Stato del 17 ot tobre 1889. 

Di vero con l 'articolo 47 è t assa t ivamente 
prescri t to che la decisione si pronuncia in 
nome del Re, e deve contenere, oltre il nome 
e cognome delle parti, il tenore delle do-
mande, e la succinta esposizione dei motivi 
di f a t to e di diri t to Vordine che la deci-
sione sia eseguita dal l 'autor i tà amministra-
t iva ; e poscia con l 'articolo 56 si soggiunge: 
che la esecuzione della decisione si fa in via 
amminis t ra t iva . 

Adunque per dirit to costituito, nella deci-
sione'si contiene Vordine in nome del Ee, 
della sua esecuzione, ed è anche prescrit to 
il modo come la medesima debba eseguirsi, 
in via cioè amminis t ra t iva . Ora di f ronte a 
tali esplicite disposizioni regolamentari re-
sterebbe perentor iamente escluso financo 
il dubbio che possa negarsi la esecuzione ai 
pronunziati della quar ta sezione, special-
mente quando si consideri ch'essi sono la 
pura e legitt ima emanazione di quella giu-
stizia nelVAmministrazione, che rappresenta 
conquista vera dei tempi nuovi, e che ebbe 
sapienti e caldi propugnatori , perchè nel 
conflitto d'interessi f ra privat i ed Ammi-
nistrazioni pubbliche si volle ist i tuire un 
giudice autorevole e sereno, che, valutate 
le ragioni delle part i , provvedesse definiti-
vamente. 

Pe r t an to a viemmeglio st igmatizzare la 
ingiustizia compiuta dalle Amministrazioni 
centrali e dagli enti locali, che osarono non 
dare esecuzione alle decisioni della quarta 
sezione, e ad impedire che per l 'avvenire ab-
biano a ripetersi casi-cotanto deplorevoli, e 
mai abbas tanza deplorati, innanzi di pas-
sare alla disamina degli articoli del presente 
disegno di legge, intendo sottoporre all'ap-
provazione della Camera il seguente ordine 
del giorno : « La Camera riconosce che non 
sia necessaria alcuna speciale disposizione 
di legge, che sanzioni l 'obbligatoria esecu-
zione giuridica delle decisioni della quarta 
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-e quinta sezione del Consiglio di Stato, e 
passa alla discussione degli articoli ». 

E consideri la Camera: che nell'ordine 
del giorno fu pensatamente u sata la locu-
zione « esecuzione giuridica delle Decisioni », 
in quanto quelle decisioni possono talvolta, 
provvedendo intorno a rapporti d'indole 
giuridica fra le parti, spiegare, nei loro ef-
fetti, anche influenza nel campo politico. 
Ora io ho inteso ed intendo, che le Decisioni 
debbono rigorosamente essere eseguite dal-
l'amministrazione quando le medesime si 
riferiscono a rapporti giuridici, definiti fra 
le parti contendenti, mentre lo stesso ri-
gore non potrebbe razionalmente richiedersi 
quando si tratti di eseguire provvedimenti 
che nei loro effetti potrebbero riferisi ad 
atti e funzioni politiche. 

Le Sezioni contenziose del Consiglio di 
Stato furono istituite solamente ed esclusi-
vamente per giudicare delle eventuali le-
sioni di interessi tra i privati, gli enti mo-
rali e le amministrazioni. Ora, finché vi ha 
contesa relativa a lesione di tali interessi, 
vige la potestà suprema della quarta e quinta 
sezione ; oltre tali confini, cessa, ogni loro 
giurisdizione e non potrebbe quindi do-
mandarsi 1' esecuzione imperiosa di pro-
nunziati, che, ripeto, nelle loro conseguenze, 
potrebbero invocare l'azione politica del-
l'amministrazione. 

All'amministrazione possono attribuirsi 
responsabilità ~ politiche e giuridiche: di 
quelle giuridiche essa deve rispondere in-
nanzi al magistrato amministrativo del no-
stro paese: delle politiche dinanzi al Parla-
mento. 

Spiego il concetto mio con un esempio. 
Supponiamo che il ministr'o dell'interno ri-
muova dal grado e dall'ufficio un prefetto. 
Questi ricorre alla quarta sezione del Con-
siglio di Stato, la quale riconosce illegittimo 
il provvedimento e lo annulla. Ebbene il 
prefetto, per effetto della imperiosa esecu-
zione della pronunzia, avrà diritto a portare 
il titolo di prefetto ed a percepirne lo sti-
pendio, perchè illegittimo fu dal Consiglio 
di Stato riconosciuto il provvedimento che 
lo aveva privato del titolo e delle fun-
zioni, ma potrà il ministro dell'interno es-
sere tenuto imperiosamente in ogni caso a 
mantenerlo nelle funzioni di prefetto ? Evi-
dentemente no, perchè fra le funzioni del 
prefetto vi sono quelle esclusivamente poli-
tiche, le quali, come tali, vengono sottratte 
alla giurisdizione delle sezioni contenziose 
del Consiglio di Stato. 

Quindi la esecutorietà obbligatoria ed 
indispensabile delle decisioni della quarta 

e quinta sezione dovrà sempre limitarsi agli 
effetti giuridici e pendenti dalle lesioni di 
interessi patite, e non estendersi incondi-
zionatamente a provvedimenti d'indole po-
litica. 

Onde la Camera facendo suo il pensiero 
del ministro che propose il presente disegno 
di legge, ed accogliendo ed esplicando au-
torevolmente il pensiero della Commissione 
parlamentare, spero vorrà onorare del suo 
voto il mio ordine del giorno, ed in tal 
modo affermerà solennemente l'obbligo in-
declinabile delle Amministrazioni centrali 
ed enti locali di eseguire sempre nei rap-
porti giuridici delle parti le decisioni della 
quarta e quinta sezione, e reintegrerà au-
torevolmente lo scopo vero della legge, 
con la quale si volle assicurare e garantire 
« la Giustizia nell'Amministrazione ». Giù-» 
stizia nell'Amministrazione, che senza adu 
lazione e senza ostentazione può affermarsi 
sia stata indiscutibilmente assicurata al no-
stro Paese, il quale sa ormai, che la giusti-
zia amministrativa ha corrisposto altamente 
e nobilmente alle sue finalità, soprattutto 
perchè, dopo il felice esperimento di oltre 
tre lustri, può senza teìna di smentita pro-
clamarsi solennemente, che essa non fu mai 
uno strumento nelle mani del potere ese-
cutivo, ma con incomparabile indipendenza 
rése giustizia e solo giustizia, serena, alta 
ed imparziale, a tutti coloro, che fidenti, ad 
essa la domandarono. (Bene!) 

P B E S I D E N T E . Vi sono altri dueinscritti 
nella discussione generale. Se la Camera 
crede, rimanderemo il seguito della discus-
sione a domani. (Sì! sì!) 

Allora il seguito di questa discussione è 
rimandato a domani. § 

Risul ta .nento di v o t a z i o n e . | | ^ 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la^vcT 
tazione e invito gli onorevoli segretari a 
numerare i voti. 

(I segretari numerano i voti). 
Comunico alla Camera il risultamento 

della votazione a scrutinio segreto sul di-
segno di legge : Provvedimento per l'inse-
gnamento industriale e commerciale: 

Presenti 214 
Votanti . 214 
Maggioranza . . . . . 108 

Voti favorevoli . . . 186 
Voti contrari . . . . 28 

(La Camera approva). 

Presero parte alla votazione: 
Abbruzzese — Abignente — Abozzi — 

Agnesi — Albicini — Arlotta — Arnaboldi 
— Artom — Aubry. 

Baccelli Guido — Badaloni — Baranello 
— Barnabei — Barzilai — Bastogi — Be-
naglio — Berenini — Bertetti — Bertolini 
— Bissolati — Bolognese — Bonicelli — 
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Borciani — Borsarelli — Boselli — Bot ter i 
— Brandol in — Brizzolesi — Brunia l t i — 
B uccelli. u 

Calissano — Oallaini — Camera — Cam-
pus-Serra — Canevari — Cao-Pinna — Ca-
paldo — Caput i — Carboni-Boj — Carcano 
—• Cardàni — Carmine — Casciani — Ca-
stoldi — Celli — Cernili — Chiapusso — 
Chimirri — Chiozzi — Ciacci Gaspero — 
Cimati — Gimorelli — Cipriani-Marinelli — 
Ciuf fe l l i— Cocco-Ortu — Cocuzza — Oo-
losimo — Compans — Costa Andrea — Co-
sta-Zenoglio — Credaro — Curreno. 

Da Como — Daneo — Danieli — Dar i 
— De Asar ta — De Bellis — De Felice-

'Giuf f r ida — De Gennaro-Ferr igni — Del 
Balzo — Della P ie t r a — De Marinis — 
De Nava — De Novellis — De Riseis — 
De Seta — De Stefani Carlo — De Viti 
De Marco — Di Lorenzo -— Di Sant 'Ono-
frio. 

F a c t a — Faelli — Falconi Nicola — 
Fal le t t i — Fan i — Fa r ine t Alfonso — Fa-
r ine t Francesco — Fasce — Ferrar is Carlo 
— F iamber t i — Fil ì-Astolfone — Florena 
— F o r t u n a t i Alfredo — Fracassi — Fulci 
Nicolò — Fusco. 

Gal imber t i — Gallett i — Gallini Carlo 
— Gallino Nata le — Galluppi — Ga t to rno 
— Gianturco — Giolitti — Giordano-Apo-
stoli — Giovagnoli — Giovanetti — Gi-
rardi — Giuliani — Giusso — Goglio — 
Graffa gni — Greppi — Grippo — Guarra-
cino — Guerri tore. 

Bacava — Landucci — Larizza — Leo-
ne — Libertini Pasquale — L o e r o — L u c c a 
— Lucchini Luigi — Lucernar i — Luci-
fero Alfonso — Luzza t to Arturo . 

Manfredi — "lanna — Marazzi — Mas-
si mi ni — Materi — Matteucci — Menda ja 
— Merci — Mezzanot te — Miliani — Mira 
— Mol menti — Montaut i — Montemar t in i 
— Morando — Morel l i -Gual t ierot t i . 

Negri de Salvi — Niccolini. 
Orlando Salvatore — Orlando Vit torio 

Emanue le — Orsini-Bàroni . 
Pais-Serra — Paniè — Pans in i — Pan-

t ano — Pascale — Pav ia — Pellecclii — 
P e n n a t i — Pe t ron i — P i n n a — Pis to ja — 
Placido — Podes tà — Pozzi Domenico — 
Pozzo Marco — Pr ine t t i . 

Queirolo. 
B a v a — Rebaudengo — Reggio — Ricci 

Paolo — Riccio Vincenzo — Ridola — 
Rienzi — Rizzet t i — Roselli — Rossi En-
rico — R o t a — Rovasenda — Ruspoli . 

Salvia — Sanarelli — San tamar i a — 
Sant in i — Santol iquido — Scano — Scel-

lingo — Schanzer — Scorciarini-Coppola 
— Sili — Sinibaldi — Solimbergo — So-
l inas-Apostol i — Sonnino — Soul ier — 
Spada — Squit t i . 

Ta lamo — Targioni — Tasca — Tecchio 
— Tedesco — Testasecca — Tinozzi — 
Torlonia Giovanni — Torrigiani — Turat i . 

Valentino — Valeri — Valli Eugenio — 
Vecchini — Viazzi. 

Wollemborg. 
Zerboglio. 

Sono in congedo. 

Agnett i — Albertini — Aliberti . 
Bernini — Bertarel l i — Bet to lo — Bian-

chi Leonardo — Bona — Bot tacchi . 
Calvi Gaetano — Celesia — Centurini 

— Cesaroni — Chiapperò — Chiesa — 
Ciartoso — Croce — Cuzzi. 

D 'Aronco — De Giorgio — De Luca 
Paolo Anania — De Nobili — Donat i . 

Fab r i — Falcioni — Fede — Furna r i . 
Giaccone — Gorio. 
Leali — Libert ini Gesualdo — Lucchini 

Angelo — Luzza t to Riccardo. 
Ma jo rana Angelo — Malvezzi — Mar-

sengo-Bast ia — Masi — Medici — Melli 
— Monti Gustavo — Morelli Enr ico — 
Morpurgo. 

Nuvoloni . 
Pandolf ìni — Papadopol i — Pellerano 

— Piecinelli. 
Quist ini . 
Rizza Evangel is ta — Rizzo Valentino 

— Rossi Teofilo. 
Scalini — Sesia — Silva — Simeoni — 

Sorniani — Spal lanzani — Suardi . 
Tizzoni. 
Valle Gregorio — Visocchi. 
Weil-Weiss. 

Sono ammalati: 

Baragiola — Barracco. 
Calieri. 
Gallo — Giardina —- Ginori-Conti — 

Grassi-Voces. 
Lazzaro. 
Mantica — Maraini Emilio — Mariotti 

— Meardi . 
Pas to re — Pilacci. 
Rubini . 
Villa. 

| Assenti per uffici pubblici: y 

Alessio. 
Cavagnari . 
Teso. 
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Interrogazioni. 

P R E S I D E N T E . Prego l'onorevole segre-
tario di dar lettura delle domande d'inter-
rogazione. 

LUCIFEEO, segretario, legge: 

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'o-
norevole ministro dei lavori pubblici per 
conoscere se ritenga che la pubblica opi-
nione si apponga al vero nello attribuire alla 
Direzione delle ferrovie la prosa inurbana 
apparita sul giornale dei lavori pubblici, a 
proposito del recente convegno dell'Alta 
Italia in Genova sulla questione ferroviaria. 

« Cavagnari ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il 
ministro dell'interno e il ministro della 
guerra per sapere se sia vero il trasloco 
del maresciallo dei carabinieri Capezzuti e 
se credano utile e conveniente tale trasloco, 
nelle condizioni attuali della pubblica sicu-
rezza a Napoli. 

« Colajanni, Nitti ». 

« Il sottoscritto chiede di interrogare 
il ministro della guerra per sapere se può 
dire le ragioni che lo indurrebbero a tra-
sferire il distretto militare di Udine in altra 
località. 

« Solimbergo ». 

P R E S I D E N T E . Queste interrogazioni 
saranno iscritte nell'ordine del giorno se-
condo il loro turno. "T7T 

L'onorevole Larizza e l'onorevole Lan-
ducci hanno presentato ciascuno una pro-
posta di legge che saranno trasmesse agli Uf-
fici per l'autorizzazione alla lettura. 

Domani alle 11 sono convocati tutti gli 
Uffici. Alle ore 14 seduta^pubblica col se-
guente ordine del giorno. (V. sotto). 

La seduta termina alle ore 18. 

Ordine del giorno feria seduta di domani. 
1. Interrogazioni. 
2. Seguito-della discussione sul disegno di 

legge : 
Riordinamento degli Istituti perla giu-

stizia amministrativa (Approvato dal Senato) 
(Urgenza) (633). 

Discussione dei disegni di legge : 
3. Estensione ai membri del Consiglio di 

Stato e della Corte dei conti delle disposi-
¿ioni dell'articolo 202 del Regio Decreto sul-

l'ordinamento giudiziario in data 6 dicem-
bre 1865, n. 3626 (Approvato dal Senato) (639). 

4. Conversione in governative, istitu-
zione e ripristinamento di scuole medie 
(307). 

5. Trasferimenti dei professori univer-
sitari (582). 

6. Disposizioni per la leva sui nati del 
1887 (625). 

7. Concessioni di mutui di favore alle 
Regie scuole speciali e pratiche di agricol-
tura (535). 

8. Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero delle finanze per l'esercizio finanzia-
rio 1907-908 (570, 570-Ms). 

9. Maggiori assegnazioni e diminuzioni 
di stanziamento su alcuni capitoli dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
delle finanze, per l'esercizio finanziario 1906-
1907 (603). 

10. Unificazione degli Istituti di previ-
denza del personale delle ferrovie dello Stato 
(588). 

11. Proroga delle facoltà di cui all'arti-
colo 36 della legge 6 marzo 1904, n. 88, per 
l'iscrizione dei segretari ed impiegati co-
munali alla Cassa di previdenza (616). 

12. Agevolezze all'industria dell'escava-
zione e del trattamento delle ligniti e delle 
torbe (238). 

13.* Bonifica delle cave di sterro e di pre-
stito ' :cìie costeggiano le linee ferroviarie 
(124). : . -

14.''Dòmanda di autorizzazione a proce-
dere contro il deputato Merci per lesioni 
personali (258). 

15. Domanda a procedere contro il de-
putato Scaglione pel delitto previsto dal-
l'articolo 105 della legge elettorale politica 
(275). 

16. Domanda di autorizzazione a proce-
dere contro il deputato Vetroni per ingiu-
rie (412). 

17. Conversione in legge e proroga dei 
regi decreti 24 giugno, 27 luglio e 3 agosto 
1903, nn. 249, 369 e 378 ; 11 luglio, 22 set-
tembre e 7 novembre 1904, nn. 429, 569 e 
636 per la riduzione delle tariffe ferrovia-
rie (391). 

18. Domanda di autorizzazione a proce-
dere bontro il deputato De Michetti per in-
giurie (404). 

19. Domanda di autorizzazione a proce-
dere contro il deputato De Felice-Giuffrida 
per diffamazione (470). 

20. Domanda di autorizzazione ad ese-
guire la sentenza pronunziata dal Tribunale 
di Roma il 10 febbraio 1904 contro il de-
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putato Enrico Ferri per diffamazione con-
tinuata e ingiurie a mezzo della stampa 
(471). 

21. Domanda di autorizzazione a proce-
dere contro il deputato Di Trabia per con-
travvenzione alla legge sugli infortuni del 
lavoro (366). 

22. Domanda di autorizzazione a proce-
dere contro il deputato Enrico Ferri per 
ingiurie (475). 

23. Approvazione della convenzione per 
la proroga per un anno, a decorrere dal 
1° luglio 1906, dell'esercizio provvisorio delle 
ferrovie secondarie romane da parte dello 
Stato (508). 

24. Mutualità scolastiche (244). 
Seguito della discussione sui disegni 

di legge : 
25. Eiordinamento ed affitto delle regie 

Terme di Montecatini (394). 
26. Conversione in legge del regio de-

creto 31 dicembre 1905, n. 632, perla con-
cessione di carte di libera circolazione e di 
biglietti per un solo viaggio, gratuito od a 
prezzo ridotto, per talune categorie di per-
sone, sulle ferrovie dello Stato (350). 

Discusione dei disegni di legge : 
27. Domanda di autorizzazione a pro-

cedere contro il deputato Ravaschieri, per 
lesioni colpose (520). 

28. Modificazioni alla legge$7 marzo 1904, 
n. 114, sull'avanzamento dei Corpi Militari 
della Regia Marina (600). 

29. Conversione in legge del regio de-
creto 5 luglio 1906 che approva le annesse 
convenzioni 30 giugno 1906, per la proroga 
per un anno a decorrere dal 1° luglio 1906, 
dell'esercizio provvisorio da parte dello Stato 
delle linee Roma-Viterbo e diramazione 
Capranica-Ronciglione e Varese-Porto Ce-
resio (580). 

30. Domanda di autorizzazione a proce-
dere contro il deputato Morgari per istiga-
zione a delinquere commessa per mezzo della 
stampa (472). 

31. Modificazioni alla legge 14 luglio 1887, 
n. 4715, sulla emissione, in caso di perdita, 
dei duplicati dei titoli rappresentativi dei 
depositi bancari (450). 
ypH 32. Stato di previsione della spesa del 
Ministero del tesoro per l'esercizio finan-
ziario 1907-908 (569, 569-bis e 569 ter). 

33. Autorizzazione al Governo di antici-
pare le somme occorrenti per l'esecuzione 
dei lavori di somma urgenza diretti ad ar-
restare il movimento delle frane ( Urgenza} 
(656). 

34. Aggiunta all'elenco dei Comuni dan-
neggiati, annesso alla legge a favore della 
Calabria (518). 

PROF. A v v . LUIGI RAVANI 

Direttore degli Uffici di Revisione e di Stenografìa, 

Deliberata per- la stampa il 6 marzo 1907. 

Roma, 1907 — Tip. della Camera dei Deputati. 


