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X L V I I I 

TOENATA DI LUNEDÌ 2 MARZO 1914 

P R E S I D E N Z A D E L V I C E P R E S I D E N T E G R I P P O 

D E L V I C E P R E S I D E N T E G A R G A N O . 

I N D I C E . 
C o n g e d i pag. 1879 
I n v i t o al solenne funerale per S. M. il Re Um-

berto I 1679 
R i s p o s t e scritte ad interrogazioni : 

CERMENATI : Nuovo carcere di Lecco 1880 
LEONE: Comune di Portocannone 1880 
MAGLIAIO : Tribunale di Larino 1 8 8 0 
MOSCA GAETANO : Stazioni di Sciara e di Causo 

(linea Palermo-Catania) . . . . . . . . 1880-81 
I n t e r r o g a z i o n i : 

Importazione di talee americane : 
CAPALDO, sottosegretario di Stato lo81 
D E L L O SBARBA ' L Y 8 1 

Commercio del legno americano : (Vigneti fìl-
losserati) : 

CAPALDO, sottosegretario di Stato , 1882 
D E L L O SBARBA. . 1 8 8 3 

Devastazione di uliveti nel Pisano : 
CIMATI, sottosegretario di Stato 1884 
SIGHIERI. . 1N84 

• Arresto avvenuto in Palmi di un giornalista : 
FALCIONI, sottosegretario di Stato 1885 
ARCA ' 1 8 8 5 
GALLINI, sottosegretario di Stato . . . . . . 1 8 8 6 

Scaricanti di carbone nel porto di Napoli : 
BATTAGLIERI, sottosegretario di Stato. . . . 18 ^7 
Lucci 1887 

Agitazione forense in Tempio : 
GALLINI, sottosegretario di Stato 
P A L A . . . . . . . . 

. . . 1888 
. . . . 188'.) 

Vie vicinali rurali della Sicilia : 
PAVIA, sottosegretario di Stato '1889 
LIBERTINI G 1 8 8 4 

L u c c i : Agitazioni in Sparanise {Ritiro). . . . 1887 
I n t e r p e l l a n z e : 

Preture della Sardegna : 
FINOCCHIARO-APRILE, ministro 1894 
PALA 1890-95 

Giudice unico : 
FINOCCHIARO-APRILE, ministro 1 0 0 1 
MEDA ' 1 8 9 ' ' - 1 9 0 4 

Crisi saccarifera : 
PIROLINI 1 9 0 5 
GIRETTI 1 9 0 9 

O s s e r v a z i o n i e p r o p o s t e : 
Differimento d'interpellanze : 

GRAZIADEI . . 1 9 1 9 
NITTI, ministro 1920 154 

La seduta comincia alle 14,5. 

D E L B A L Z O , segretario, legge il pro-
cesso verbale cleìla tornata precedente. 

(È approvato). 

Congedi. 

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto congedi, 
per motivi di famiglia, l 'onorevole Dome-
nico Pozzi, di giorni t r e ; per motivi di sa-
lute, l 'onorevole Marami, di giorni otto ; 
per ufficio pubblico, l 'onorevole Negrotto, 
di giorni due. 

(Sono conceduti). 

Funerale per S. M. i! Re Umberto I. 

P R E S I D E N T E . Comunico^ alla Camera 
la seguente l e t t e ra : 

Roma, 14 febbraio 1914. 

« H o l'onore d ' informare Vostra Eccel-
lenza che il giorno 14 marzo p. v. alle ore 
10.30, sarà, a cura di questo Ministero, ce-
lebrato, al Pantheon, il consueto solenne fu-
nerale per il compianto Re Umberto I . 

« P r e g o quindi l 'Ecce l lenza Vostra di 
voler provvedere a che una rappresentanza 
di cotesto onorevole Consesso intervenga 
alla pietosa cerimonia. 

« Il ministro dell' interno 
« G I O L I T T I » . 

Conformemente a quanto è stato fat to 
gli altri anni, la Camera sarà rappresentata 
alla mesta cerimonia dalla Presidenza e da 
tut t i gli onorevoli deputati i quali, trovan-
dosi in Roma, vorranno unirsi ad essa. 
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Interrogazioni . 
P R E S I D E N T E . L ' o r d i n e del g iorno reca 

le i n t e r r o g a z i o n i . 
L ' ono revo l e so t t o seg re t a r i o di S t a t o per 

l ' i n t e r n o a n n u n c i a di a v e r d a t o r i spos ta 
s c r i t t a al la i n t e r r o g a z i o n e p r e s e n t a t a da l 
d e p u t a t o Cermena t i , « per sapere se, dopo 
le esplicite p romesse f a t t e al la Camera fino 
dalla t o r n a t a del 27 n o v e m b r e 1909, non 
c reda essere t e m p o o rma i di p rocede re alla 
cos t ruz ione de l l ' ind i spensab i le n u o v o car-
cere di Lecco, e v e n t u a l m e n t e r i c h i a m a n d o 
a maggiore so l l ec i tud ine l 'ufficio del Genio 
civile di Como, che da q u a t t r o a n n i s ta 
e l a b o r a n d o n e il p r o g e t t o ». 

R I S P O S T A SCRITTA.-—«L'uff ic io del Genio 
civile di Como ha già u l t i m a t o la r edaz ione 
del p r o g e t t o del n u o v o carcere , da cos t ru i rs i 
in Lecco, e s o l t a n t o r i m a n g o n o a fa rs i le 
copie degli a l t r i a l lega t i ( comput i , analisi , 
cap i to la t i , ecc.) non anco ra p o t u t e eseguire 
per la scarsi tà di pe r sona le di ufficio. 

« Riconoscendos i le u r g e n t i ed impre-
scindibi l i esigenze sociali e di servizio, le 
qual i r ec lamano la sol leci ta cos t ruz ione del 
n u o v o edifìcio ca rce ra r io in quel capoluogo 
di c i rcondar io , si sono r e c e n t e m e n t e r ivo l te 
viviss ime p r e m u r e al Minis tero dei l avor i 
pubbl ic i , pe r chè dest ini al l 'uff icio del Genio 
civi le di Como il necessario persona le tec-
nico, pe rchè a n c h e il p r o g e t t o , di che t r a t -
tas i , possa essere d e f i n i t i v a m e n t e comple-
t a t o e t r asmesso a ques to Minis te ro . 

« E d essendo s t a t o a n c h e a p p r o v a t o il 
c o n t r a t t o pe r l ' a cqu i s to de l l ' a rea a l l ' uopo 
occor ren te , si assicura che, n o n a p p e n a 
p e r v e r r à il s u ind i ca to p r o g e t t o tecn ico , si 
e sp le te ranno con la mass ima sol lec i tudine 
le u l te r ior i p r a t i c h e a m m i n i s t r a t i v e , in mo-
do che si possano ind i r e nel più b r e v e te r -
mine di t e m p o possibile g l ' i n can t i per l ' ap-
p a l t o dei lavor i . 

« Il sottosegretario di ¡Stato 
« F A L C I O N I ». 

P R E S I D E N T E . L ' onorevo le sot tose-
g r e t a r i o di S t a t o per la g r az i a e g ius t iz ia 
a n n u n c i a di a v e r d a t o r i spos ta s c r i t t a a l 
d e p u t a t o Leone « pe r sape re q u a n t o vi sia 
di vero c i rca le voci corse di u n possibile 
d is tacco del c o m u n e di P o r t o c a n n o n e dal la 
p r e t u r a di Guglionesi e della sua aggre-
gaz ione al m a n d a m e n t o di Te rmol i ». 

R I S P O S T A SCRITTA. — « Al Ministero non 
è p e r v e n u t o a n c o r a a l cun vo to pe r il di-
s tacco del c o m u n e di P o r t o c a n n o n e dal la 

p r e t u r a di Guglionesi e per la sua aggre-
gaz ione al m a n d a m e n t o di T e r m o l i ; mod i -
ficazione che, com'è no to , n o n può dispors i 
che pe r legge. 

Ad ogni m o d o , il Governo , pe r l u n g a e 
co s t an t e consue tud ine , consigl ia ta da ra-
gioni di o p p o r t u n i t à , suole a s t ene r s i da l 
p ropo r r e disegni di legge t e n d e n t i a modi-
ficare, in m o d o parz ia le e per mere consi-
deraz ioni di in teresse locale, la circoscri-
zione g iud iz ia r ia del Regno , lasc iando, in-
vece . t a l e m a t e r i a alla i n i z i a t iva pa r l a -
m e n t a r e . 

« Il sottosegretario di Stato 
« G A L L I N I ». 

P R E S I D E N T E . Lo stesso onorevo le sot-
tosegre ta r io di S t a t o per la g raz ia e giu-
st izia a n n u n c i a di ave r d a t o r i spos ta s c r i t t a 
a l la i n t e r rogaz ione p r e s e n t a t a da l d e p u t a t o 
Magl iano, « se e qua l i p r o v v e d i m e n t i in-
t e n d a a d o t t a r e pel r e t t o f u n z i o n a m e n t o 
del t r i b u n a l e di La r ino , che è i m p o r t a n -
tissimo, e non può subire la r iduz ione di 
u n g iudice », 

R I S P O S T A S C R I T T A . — « Nel la r i d u z i o n e 
delle p i a n t e o rgan iche dei t r i b u n a l i , resa 
necessar ia in segui to a l l ' a t t u a z i o n e del la 
legge 19 d i cembre 1912, n . 1311, il Minis tero 
h a , p r o c e d u t o , in base a c r i t e r i o b b i e t t i v i , 
t e n u t o con to del l avoro compiu to ne l l 'u l -
t i m o q u i n q u e n n i o e s e n t i t o il p a r e r e del 
Consiglio super io re del la m a g i s t r a t u r a . 

« Al t r i b u n a l e di L a r i n o e r ano asse-
gna t i , colla vecch ia p i a n t a , n o m i n a l m e n t e 
c inque giudici , essendo, però, u n o a p p l i -
ca to a l t rove , vi p r e s t a v a n o e f f e t t i v a m e n t e 
servizio solo q u a t t r o , n u m e r o s t ab i l i to nel la 
p i a n t a a t t u a l e . 

« Essendo, t u t t a v i a , in p r e p a r a z i o n e u n 
r iesame del la p i a n t a medes ima , secondo le 
ass icuraz ioni d a t e da Sua Ecce l l enza il mi-
n i s t r o a l la Camera in u n a r e c e n t e t o r n a t a , 
ques to Minis tero n o n m a n c h e r à di t e n e r e 
pres n t i le esigenze del t r i b u n a l e di L a r i n o . 

«Il sottosegretario di Stato 
« G A L L I N I ». 

P R E S I D E N T E . L ' onorevo le min i s t ro 
dei l avo r i pubb l i c i a n n u n c i a di ave r d a t o 
r i spos ta s c r i t t a al la i n t e r r o g a z i o n e presen-
t a t a dal d e p u t a t o G a e t a n o Mosca « pe r sa-
pere qua l i cause a b b i a n o i n d o t t o la Dire-
zione genera le delle f e r rov ie ad abo l i re le 
due f e r m a t e di Sc iara e di Causo del t r e n o 
1 4 che p a r t e da P a l e r m o alle 7.10, f a c e n d o 
r i l eva re che ques ta abol iz ione d a n n e g g i a 
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grandemente le popolaz ioni dei comnni di 
Sciara, Aliminusa e Montemaggiore Bei-
sito ». 

R I S P O S T A S C R I T T A . — « La f e r m a t a del 
d i re t to 124 alle s taz ion : di Sciara e Causo 
venne concessa coli 'orario invernale 1912-
1913 perchè a l t r imen t i quelle stazioni e le 
popolazioni da esse servi te sarebbero s ta te 
pr ive di comunicazioni da Palermo dalle 5 
alle 17, e cioè per dodici ore. 

« Si è r i t e n u t o che colle f e rma te dell 'ac-
celerato 1984 Pa l e rmo-Ca tan i a a quelle due 
stazioni la si tuazione fosse m u t a t a e q u i n d i 
vennero soppresse quelle del d i re t to 124. 
Ma poiché, si è l a m e n t a t o che, anche dopo 
l ' i s t i tuzione di quelle f e rma te , le due sta-
zioni di Sciara e Causo ed i paesi da esse 
serviti m a n c a n o di comunicazioni con P a -
lermo nelle ore an t imer id iane , si s ta stu-
diando l ' is t i tuzione di un nuovo t reno lo-
cale da a t t ua r s i col 1° maggio prossimo 
ven tu ro con orario assai prossimo a quello 
del d i r e t to 124. 

« Il ministro 
« S A C C H I ». 

P E ES11) EN T E . La pr ima in ter rogazione 
inscr i t ta nel l 'ordine del giorno d 'oggi è del-
l 'onorevole Nuvoloni, al ministro dei lavor i 
pubblici, « per conoscere se e come i n t e n d a 
provvedere sol leci tamente affinchè abb iano 
a cessare i cont inui normal i r i t a rd i dei t r en i 
sulla Riviera ligure di Ponen te ; quali siano 
le ragioni per le qual i f u r o n o soppressi quasi 
t u t t i i t r en i d i re t t i / t r a Genova e Yent imi-
glia e perchè non si migliorino gli orar i 
con una più razionale d is t r ibuzione dei t r en i 
esistenti in modo che il servizio fer roviar io 
anche nella Liguria occidentale riesca cor-
r i spondente a l l ' in tens i tà del t raff ico, a i l a u t i 
r edd i t i che ne r icava l 'Amminis t raz ione fer-
roviar ia ed ai veri bisogni delle popola-
zioni l iguri e del traffico internazionale ». 

Non essendo present'e l 'onorevole N u v o -
loni, ques ta in ter rogazione s ' i n t e n d e r i t i -
ra ta . 

Segue 1' in ter rogazione dell' onorevole 
Dello Sbarba al ministro di agr icol tura , in-
dustr ia e commercio, « per sapere in qual 
modo ha inteso nel l ' importazione del legno 
amer icano ( ta lee di un anno) difendersi 
dal pericolo di nuove ma la t t i e della vi te , 
colà esistenti e gravissime, da noi quasi 
sconosciute ». 

L 'onorevole sot tosegretar io di Sta to per 
l 'agr icol tura , industr ia e commercio ha fa-
coltà di r ispondere . 

CAP ALDO, sottosegretario di Stato per 
Vagricoltura, industria e commercio. Circa 
1' impor taz ione di ta lee di vi t i amer icane 
dalla Franc ia , il Ministero non ha manca to di 
p rendere t u t t e le misure precauzional i allo 
scopo di impedire l ' i n t roduz ione in I t a l i a 
di n u o v e m a l a t t i e parassitarie, f o r t u n a t a -
mente da noi ancora sconosciute. A questo 
scopo il Ministero p rovvide innanz i t u t t o 
col m a n d a r e in F r mcia persona tecnica con 
l ' incarico di accer ta re , q u a n d o le vi t i erano 
in p iena vegetazione, lo s ta to d ' immun i t à 
da parassi t i . 

Ol t re a ciò p rovvede colla disinfez'ione, 
quando le ta lee sono i m p o r t a t e in I t a l i a , 
so t toponendole ad un bagno di acqua calda, 
a 55 cent igradi , e ad un t r a t t a m e n t o col 
solfato di r a m e e calce che sembra il ri-
medio migliore contro simili ma la t t i e , quello 
stesso r imedio che la F r a n c i a usa per evi-
t a r e che l ' infezione possa essere i n t r o d o t t a 
con le v i t i amer icane , anche in Algeria. 

I l Ministero di agr icol tura non può per 
ora r icorrere che a quest i t r a t t a m e n t i , au-
gurandosi che, dopo l ' a t t u a z i o n e della legge 
per i consorzi antiiillosserici, possa 1' I t a l i a 
p rodur re t a n t o legno per la r ip roduz ione 
dei suoi vigneti , da non avere più bisogno 
del l ' importazione di legno americano. 

P R E S I D E N T E . L 'onorevole Dello Sbar-
ba ha faco l tà di d ich ia ra re se sia sodi-
s f a t t o . 

D E L L O S B A R B A . Mi a u g u r o anch ' io 
che la n u o v a legge per la difesa dalla fil-
lossera, o p p o r t u n a m e n t e r i tocca ta , sia ta le 
da me t t e r e il nost ro paese in condizione di 
a f f rancars i comple t amen te dal l 'es tero per 
l 'acquis to di talee amer icane ; ma non sono 
sod i s fa t to della r isposta del l 'onorevole sot-
tosegre ta r io di S t a to per l ' agr ico l tura , in-
dus t r ia e commercio, pe rchè a me risulta 
che ques to ma te r i a l e che si va a compe-
ra re in F ranc i a non sia sempre ta le da ga-
r a n t i r e che esso, ol t re a non riuscire spesse 
vol te servibile, non impor t i t r a noi anche 
il flagello di m a l a t t i e parass i ta r ie le qual i 
per f o r t u n a in I t a l i a sono ancora molto 
l imi ta t e . 

I n t e n d o par la re del roncet e del blacJc-
root d e t t o comunemente « marc iume nero » 
e che è mol to pericoloso. E d anche per lo 
addie t ro non fu forse così che si impor tò 
dalla Franc ia a Palermo, e perfino nel Re-
gio l azza re t to delle Tremit i , il roncet ì 

So che il Ministero di agr ico l tura , indu-
stria e commercio m a n d a ogni anno il ca-
valiere Pau lsen , che è ve ramen te un fun -
zionario degno di ogni encomio, a f a r e vi-
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site ed acquisti in Francia ; ma è certo che 
l 'opera del cavaliere Paulsen, per quanto 
dil igente ed intell igente, non può essere suf-
ficiente a garant i rc i che i vivai delle p ian te 
madr i dai quali si toglie la produzione che 
si espor ta in I t a l i a siano immuni da ogni 
mala t t i a . 

Egli, da due anni, va in Franc ia in set-
tembre e vi t o r n a in marzo ma la p r ima 
visita è fugace e l ' a l t ra di febbraio e di 
marzo cade in un periodo in cui il controllo 
non è possibile, perchè ormai i vivai sono 
già p o t a t i ; anzi di ques ta stagione, specie 
nel mezzodì della Francia , il legno ameri-
cano (talee) è già pronto e confezionato 
per la vendi ta , e al cavaliere Paulsen, non 
resta, con la maggior buona volontà del 
mondo, che fare di necessità vi r tù e pren-
dere quello che gli capi ta . 

D ' a l t r a pa r te r isulta, per le informazioni 
che vengono dalla Francia , che questo le-
gno americano è quasi t u t t o soggetto ora 
al monopolio del noto v ivais ta milionario 
di Mompellier, il Ricliter, che si è accapar-
ra to i mercat i della Linguadoca, del Del-
finato e della Provenza , e domina d i re t ta 
mente o per mezzo dei suoi age ¡ti e dei vi-
vais t i minori il mercato intero e ne stabi-
lisce ad libitum il prezzo. Così noi dobbiamo 
essere sot topost i alla capezzatura (mi si per-
m e t t a la frase) di questo speculatore. Ad 
Avignone, a Mompellier, a Tarascona, mer-
ca t i di maggiore affluenza, è giocoforza 
soggiacere al suo volere; non vi è a l t ro le-
gno che non sia da lui lavora to , p repa ra to , 
imposto . 

Ma poiché anche u l t imamen te si disse 
che il f a t to dei grandi acquist i che l ' I ta l ia 
fa in Franc ia è a r r iva to a fa r crescere su 
quei mercat i il prezzo del legno americano, 
a me sembra che il Governo debba preoc-
cuparsene e giovarsene per cercare di met-
tersi in condizione da garant i re che il legno 
che noi, con prevalenza su ogni altro con-
sumatore, esportiamo dalla Francia sia al-
meno immune da malat t ie , e per o t tenere 
ciò non bastano le visite, per quan to ac-
curate , del cavaliere Paulsen, ma occorre 
si organizzi questo servizio in modo da pre-
sentare un controllo non dubbio, più in-
tenso, più assiduo. 

In una parola, io crederei opportuno che 
il Governo costituisse, so t toponendola sia 
pure alla direzione dell ' i l lustre cavaliere 
Paulsen, una Commissione di due o t re 
membri che visitasse dalla p r imavera al-
l ' au tunno quei vivai di p ian te madri la 
cui produzione si in tende di acquistare; 

con ta le vigilanza noi saremmo meglio ga-
ran t i t i di eliminare il pericolo del trust che 
fa capo a quel ta l signor Eichter , a cui 
ho accennato, e anche e sopra t u t t o il pe-
ricolo di impor tare delle mala t t ie paras-
sitarie. 

L 'onorevole sot tosegretar io di S ta to as-
sicura che il legno che noi por t iamo in I t a -
lia viene d is infe t ta to ; su questo argomento 
io ho presen ta to una precisa interrogazione 
che svolgerò, a suo tempo, in a l t ra seduta; 
ma per ora mi p reme di fargli no t a re che 
le disinfezioni a l l ' acqua calda e simili, a 
p a r t e il pa re re della scienza in mater ia , 
sono add i r i t tu ra inutili , spesso insufficienti 
per garant i rc i dalle malat t ie ; nè bas ta dire 
che quando la Franc ia por ta in Algeria il 
suo legno lo sot topone a queste stesse di-
sinfezioni le quali pur t roppo , e nella mag-
gior pa r te dei casi non servono che a « les-
sare », mi si consenta l'espressione, il legno 
in esportazione, o prepararne il f e rmento 
nel le casse, ove si usa di raccoglierlo pel 
t rasporto . 

Non posso quindi assolutamente dichia-
ra rmi sodisfatto; prendo a t t o delle dichia-
razioni dell ' onorevole sottosegretario di 
S ta to se ed in quanto esse tendono a di-
mos t ra re che egli vorrà provvedere nel 
senso da , ine indicato; d ' a l t r a par te , poiché 
parlo di mater ia che interessa la produzione 
nazionale e che non può sfuggire all' amo-
rosa diligenza del Ministero di agr icol tura , 
industr ia e commercio, ho fede che egli 
vorrà provvedere in proposito. (Approva-
zioni). 

P R E S I D E N T E , Segue un ' a l t r a interro-
gazione Dello Sbarba al ministro di agri-
col tura, indus t r ia e commercio « per sapere 
se non creda giunto il momento di disci-
pl inare e sorvegliare con rigore il commercio 
del legno americano,, a t t o alla r icosti tuzione 
dei vignet i fillosserati, onde non si verifichi 
più oltre che vivaisti punto scrupolosi, ca-
lat i anche d 'o l t re alpe," abbiano a sorpren-
dere la buona fede e 1' ignoranza della 
grande maggioranza dei nostri agricoltori 
al pun to da r i t a rda re la a t t e s a r icosti tu-
zione del grande vigneto i tal iano e di recare 
quindi, con f rode, grave danno alla eco-
nomia nazionale». 

L' onorevole sottosegretario di S ta to per 
1' agr icol tura , industr ia e commercio ha fa-
coltà di r ispondere. 

CAPALDO, sottosegretario di Stato per 
Vagricoltura, industria e commercio. L 'ono-
revole in te r rogante desidera sapere in che 
modo il Governo in tenda disciplinare e 
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sorvegliare il commercio del legno ameri-
<ea.no. 

La domanda è molto chiara, ma credo 
che l'onorevole Dello Sbarba voglia rife-
rirsi tanto alla sanità quanto alla qualità 
del legno... 

D E L L O S B A R B A . Benissimo! 
CAP AL DO, sottosegretario di ¡Stato per 

l'agricoltura, industria e commercio. ...in-
tenda cioè che sia garantita ai compratori 
la identità della merce che essi hanno or-
dinato. 

Per quanto riguarda la sanità delle 
piante, l'onorevole interrogante (che si oc-
cupa con tanto amore di questa materia) 
sa che per effetto della legge 26 giugno 1913, 
n. 888, la vigilanza è esercitata nel modo 
.stabilito dall'articolo 1°, per cui tut t i coloro 
«he fanno commercio di talee americane 
debbono fare la loro dichiarazione al pre-
fetto della provincia. 

l i Ministero di agricoltura ha diritto di 
fare ispezionare le coltivazioni e i prodotti 
ovunque conservati e di proibirne la ven-
dita se ritenuti infetti, o prescrivere le ne-
cessarie disinfezioni. 

Per questa prima parte il Ministero, te-
nendo a fondamento la legge che ho ricor-
dato, imporrà col regolamento norme rigo-
rose in modo che la vigilanza sia a t tuata 
in modo effettivo. 

Per quanto poi concerne le frodi che si 
possono commettere vendendo legno di 
egualità diverse da quelle dichiarate, in 
proposito non credo necessarie nuove di-
sposiz oni legislative, poiché il codice penale 
prevede già e punisce la frode in commercio. 
Inoltre il codice civile dà modo ai com-
pratori di agire contro il venditore che ha 
mancato ai patt i . 

Nondimeno il Ministero di agricoltura, 
pur non riconoscendo la necessità di dispo-
sizioni legislative in proposito, non ha 
mancato di prendere le opportune cautele. 
Per mezzo dei consorzi antifìllosserici, delle 
cattedre ambulanti e di tutt i gli istituti 
di agricoltura, ha fatto comprendere ai 
compratori di talee la necessità che si fac-
ciano garantire dai venditori il genere con-
traffatto in modo da poter più facilmente 
spiegare l'azione civile o penale in caso di 
frode e di inadempienza. Non credo che il 
Ministero possa fare altro. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Dello Sbar-
ba ha facoltà di dichiarare se sia sodi-
sfatto. 

D E L L O S B A R B A . Ho presentato que-
sta interrogazione, impressionato del fatto 

gravissimo che vivaisti, addirittura diso-
nesti, smerciano continuamente legno ame-
ricano che per qualità e varietà e con-
dizione non corrisponde a quello richiesto. 
Conosco esattamente le disposizioni di legge 
cui si riferisce l'onorevole sottosegretario 
di Stato e che sono intese alla vigilanza dei 
vivai per assicurare che essi non siano in-
fetti-, ma so pure che queste norme che sono 
state scritte sulla carta non troveranno 
possibilità di essere applicate per il fat to 
molto semplice che mancano gli organi ne-
cessari a farle valere. Dovrebbero rappre-
sentare questa vigilanza i Regi delegati an-
tifìllosserici. Ora l'onorevole sottosegretario 
di Stato sa che da sei o sette anni non si 
è pia fatto in I ta l ia un concorso per de-
legati antifìllosserici. Quelli esistenti sono 
oramai tutt i assorbiti dai Consorzi antifìl-
losserici, che da allora si sono moltiplicati 
e che si vanno moltiplicando tuttavia . 
Quindi deficienza assoluta del personale 
utile a tale funzione. 

E d'altra parte debbo farle rilevare che, 
fino adesso, codesti delegati antifìllosserici 
non potevano, neppure volendo, introdursi 
nei vivai dei privati senza una precisa spe-
ciale autorizzazione o delegazione, da farsi 
volta, per volta per la pedestre ragione che 
non si entra in casa altrui, senza che la 
legge ce ne dia diritto. Ora la legge c 'è, 
ed io mi auguro che, come diceva l'ono-
revole sottosegretario di Stato , si faccia 
valere in modo rigoroso, tanto che l 'abuso 
cessi e si eviti che malattie si possano per 
questo tramite diffondere. Perchè l'onore-
vole sottosegretario di Stato sa e m'insegna 
che molti barbatella! furono invasi dal de-
matofora e non pochi vivai furono impe-
stati col roncet. 

E per quello che si riferisce alle frodi, 
è noto come non infrequentemente barba-
telle innestate su soggetti nostrani si smer-
cino per barbatelle di innesto americano ; 
e non è su questo tema delle frodi in com-
mercio sufficiente la risposta dell'onorevole 
sottosegretario. I l codice di commercio ed 
il codice civile sono esistiti sempre e non 
hanno mai avuto efficacia alcuna in materia, 
essendo troppo difficile, come l'onorevole 
Capaldo mi insegna, l 'accertamento del 
fatto delittuoso, a distanza, dopo che la 
merce fu acquistata ed interrata ; perchè 
riesce difficile la dimostrazione che essa non 
debba la propria incorrispondenza alla in-
capacità dei compratori nel servirsene, ad 
accidentalità e cause di ogni genere, quante 
ne può escogitare il fertile ingegno dell'in-
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dustria t ruffaiola . D' a l t ra par te , è noto 
d i e proprio gli agricoltori non possono 
difendersi da queste f rodi da se, con la pro-
pria esperienza e perspicacia, così come si 
difenderebbero da altre possibili f rodi che 
concernono a l t re mater ie dell 'agricoltura, 
come, ad esempio, nell 'acquisto di conci-
mici, ant igr i t togamici , ecc., ecc. Affinchè 
si possa stabilire la bontà , la var ie tà e la 
qual i tà del legno americano, occorre essere 
ampelografì e patologi ; il che non si può 
pre tendere nei nostri vit icultori , e special-
mente nei piccoli. D 'a l t ronde il commercio 
delle piante e delle viti, del legno ameri-
cano in specie, è più complicato di ogni 
a l t ro , e t an to più è facile la frode per chi 
vende, per quan to più difficile riesce nel 
compratore scoprirla e comprovarla. 

Quindi in questa mater ia , occorre che 
si eserciti una sorveglianza più di re t ta , più 
rigorosa, più diffusa ; occorre che si sor-
vegli con metodo e con efficacia su coloro 
che esercitano questo commercio. Si formi 
un corpo di delegati antifillosserici, di per-
sone tecniche, le quali, vigilando i vivai 
di viti americane, possano garant i re del 
materiale che in essi si lavora, si alleva, 
si vende. Non si permet ta a chiunque di 
fare il vivaista ed anz i tu t to si semplifichino 
e si rendano più efficaci le leggi a t tua l i sul-
l 'esportazione, sul l ' importazione e sul com-
mercio del legno americano in I ta l ia . 

Ricorderò che, nelle Provincie di Ber-
gamo, di Brescia e anche di Pisa, si soffri-
rono, da onesti vi t icul tori , per causa di 
tal i frodi , danni r i l evant i : a lcuni agricol-
tori dopo avere, a caro prezzo, r ip ianta to 
i loro vigneti, se li videro di lì a breve 
tempo isterilire; la varietà e la quali tà del 
legno non erano quelle a d a t t e e richieste 
dalla na tu ra dei loro ter reni , e la loro ro-
vina era s ta ta così p rovoca ta dalla ingor-
digia di speculatori, che non devono t ro-
vare indulgenza, perchè oltre fer ire l ' inte-
resse dei singoli, nocciono alla economia 
generale, r i t a rdando così l ' a t tesa ricostitu-
zione del grande vigneto i tal iano. 

P R E S I D E N T E . Segue l ' interrogazione 
dell 'onorevole Sighieri, ai ministri di agri-
coltura, industria e commercio e delle fi-
nanze, « per conoscere se non r i tengano 
oppor tuno d ' in tervenire in qualche modo 
a favore dei piccoli propr ie tar i della pro-
vincia di Pisa, i cui uliveti furono dalle 
recenti nevicate irrimediabilmente deva-
stat i ». 

L 'onorevole sottosegretario di S ta to per 
le finanze ha facol tà di rispondere. 

ì CIMATI, sottosegretario di Stato per le 
finanze. Le disposizioni in vigore nel com-
par t imen to catastale toscano non consen-
tono per questi casi alcuna diminuzione 
d ' imposta sui terreni . Però, valendomi del-
l 'ar t icolo 115 del regolamento 24 marzo 1907, 
il quale dice che danno luogo a diminuzioni 
nel ca tas to dei terreni « (a) la perenzione to-
ta le o parziale del fondo, o la perdi ta della 
potenza e a t t iv i tà p rodut t iva del medesimo », 
anche per fare cosa gra ta al mio amico 
Sighieri, ho chiesto informazioni a l l ' Inten-
denza di finanza della provincia di Pisa, e 
mi auguro che esse siano tali, da "permettere 
uno sgravio d ' impos ta agli uliveti della pro-
vincia medesima {Commenti). 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Sighieri ha 
facoltà di dichiarare se sia sodisfat to. 

S I G H I E R I . Prendo a t to della benevola 
risposta dell 'onorevole sottosegretario di 
Sta to per le finanze, e lo ringrazio senti ta-
mente. 

Però la prima par te della mia interro-
gazione mirava a richiamare l ' a t tenzione 
del ministro di agricol tura, industr ia e 
commercio, sulla gravissima crisi che da 
parecchi anni affligge la coltivazione degli 
ulivi. 

Non deve per tan to la mia interroga-
zione essere considerata semplicemente 
agli effetti della disastrosa nevicata che 
distrusse in molti comuni del collegio, che 
ho l 'onore di rappresentare, il raccolto 
penden te . Ma deve essere in te rp re ta ta nel 
senso di agevolare, nei l imiti del possibile, 
la coltivazione degli ulivi, che oltre alle 
numerose mala t t ie che hanno reso sterile 
ed incerto il raccolto, sono esposti ai gravi 
rischi delle tempeste nevose, come avvenne 
il 30 dicembre ultimo scorso nei comuni di 
Calci-Buti, Bagni di San Giuliano e Vico-
pisano. Prego per tan to il sottosegretario di 
S ta to di agricoltura di intendersi con quello 
delle finanze, per provvedere con oppor-
tune disposizioni di legge a sgravare i ter-
reni col t ivat i ad ulivo, al fine d' incorag-
giare i proprietar i a questo genere di col-
tu ra , ponendoli in condizione di migliorare 
con la diminuzione delle imposte la sorte 
dei contadini . 

Se t a n t i provvediment i sono stat i presi 
per la coltivazione delle viti, cosa alla 
quale io pure mi associo, non può il Go-
verno disinteressarsi da intervenire a faci-
l i tare la produzione dell'olio, esposta ora 
alla concorrenza degli olì a r te fa t t i . 

P R E S I D E N T E . Segue l 'nterrogazione 
dell 'onorevole Arcà, al ministro dell ' interno, 
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« per sapere in omaggio a quale d o t t r i n a 
od a r t e di Governo liberale si pe rme t t e che 
nel c i rcondar io di Pa lmi e piti specifica-
t a m e n t e nei paesi che costi tuiscono il col-
legio polit ico di C i t t anova , un so t topre fe t to 
ed un cap i tano dei carabinier i persistano a 
c o m m e t t e r e arbi tr i i , illegalità e sopraffa-
zioni, a favor i re gli amici di un cand ida to 
gove rna t i vo b a t t u t o e a negare giustizia 
agli avversa r i ». 

F A L C I O N I , sottosegretario di Stato per 
l'interno. Chiedo, d ' accordo con l 'onorevole 
Arca, che ques ta in ter rogazione sia rimessa 
al 12 marzo. 

P R E S I D E N T E . Sta bene. 
Segue u n ' a l t r a in te r rogaz ione del l 'ono-

revole Arca, ai ministr i de l l ' in terno e di 
grazia e giustizia, « per conoscere le cause 
de l l ' a r res to a v v e n u t o a Palmi, il 13 gen-
naio, del signor Alfredo De Marco, diret-
to re del giornale socialista La Falce ». 

L'onorevo le so t tosegre tar io di S t a to per 
l ' i n t e rno ha faco l tà di r ispondere . 

F A L C I O N I , sottosegretario di Stato per 
l'interno. I l signor Alfredo De Marco, di-
r e t t o r e del giornale socialista La Falce 
venne a r res ta to in seguito a m a n d a t o di 
c a t t u r a e m a n a t o da l l ' au to r i t à giudiziar ia . 
I l t i to lo del r ea to era questo : Offese alla 
persona del Re e alla Rea le famiglia . 

N o n ho a l t ro da dire. 
P R E S I D E N T E . L 'onorevole Arca ha fa-

col tà di d ichiarare se sia sodisfa t to . 
ARCA. Ri levo a n z i t u t t o che le pa-

role del so t tosegre tar io di S t a t o per l ' in-
t e rno non r i spondono assolutamente a quello 
che io d o m a n d a v o . Io chiedevo di cono-
scere le ragioni giust if icatr ici del l 'ar res to 
del signor Alfredo De Marco d i r e t t o re del 
giornale socialista La Falce. 

Ora, quando il so t tosegre tar io di S t a t o 
per l ' i n t e rno mi dice che il signor De Marco 
f u a r r e s t a t o in seguito a m a n d a t o di cat-
t u r a per offese, o per pre tese offese, alla 
famigl ia Reale , non ha per nulla giustif icato 
l ' a r res to medesimo ; anzi dirò di più, ha 
r iconosciu to che ho ragione io di r i tenere 
che l ' a r res to sia s ta to assolutamente arbi-
t r a r io . Poiché, l 'onorevole sot tosegre tar io 
di S t a t o sa bene che, per il r e a to che è 
s ta to i m p u t a t o al De Marco, non è am-
messo l ' a r res to dal nostro codice di proce-
d u r a penale, nè è ammesso il m a n d a t o di 
c a t t u r a ; ed è prec isamente questo che io 
volevo r i levare. E d è eno rme che il Go-
verno non abbia dep lora to che si possa 
a r r e s t a r e un giornalista, sia pure i m p u t a t o 
per pretese offese alla famiglia Reale , quando 

non ha po tu to negare che l ' a r res to sia s ta to 
a rb i t r a r io . 

Asso lu tamente a rb i t ra r io , poiché l ' a r t i -
colo 303 del v igente codice di procedura 
pena le non prevede l ' a r res to in questo 
caso. 

Nè si t r a t t a v a di un caso di flagranza, 
poiché il De Marco fu a r re s t a to parecchio 
tempo dopo ch 'era s ta to pubbl ica to l ' a r t i -
colo incr iminato; ed in ogni modo non fu 
l ibera to nemmeno , come è prescr i t to dal-
l 'ar t icolo 307 del codice, dopo che il giudice 
i s t ru t to re raccolse l ' in te r roga tor io dell ' im-
pu ta to , e si dove t t e a spe t t a re , n ien temeno, 
che la P rocura generale riconoscesse arbi-
t ra r io l ' a r res to perchè, dopo 23 giorni di 
detenzione, il De Marco fosse messo in li-
ber tà . 

Ora ques ta è u n a cosa asso lu tamente 
enorme, per la quale io protes to con t u t t e 
le mie forze da questo banco, e p ro tes to 
anche a nome di t u t t i gli a l t r i colleghi che, 
come gli onorevoli Barzi lai . Altobelli , d e -
cot t i , Sandul l i , Rondan i , Morgari , Bel-
t r ami , Lombard i , si sono associati alla mia 
in ter rogazione . 

Al De Marco poi fu anche nega to il t r a t -
t a m e n t o disposto dal l ' a r t icolo 235 del re-
go lamen to carcerario p e r i così de t t i delin-
quent i polit ici ; t a n t o vero che gli f u se-
q u e s t r a t a una l e t t e r a che egli scriveva 
propr io a me per in fo rmarmi de l l ' a rb i t ra r io 
p ro lungamen to della sua detenzione e per 
il ca t t ivo t r a t t a m e n t o , al quale veniva sot-
topos to . 

Ora io d o m a n d o : come mi posso dichia-
rare sodisfat to della r isposta del sottose-
gretario di S ta to , se essa conferma l 'as-
soluta a r b i t r a r i e t à dell ' a r res to del De 
Marco ? 

F A L C I O N I , sottosegretario di Stato per 
l'interno. Chiedo di par la re . 

P R E S I D E N T E . Ne ha facol tà . 
F A L C I O N I , sottosegretario di Stato per 

l'interno. Ho chiesto di pa r l a re per dimo-
s t ra re al l 'onorevole Arcà e spero anche 
alla Camera, come egli abbia t o r to di di-
chiararsi non sodisfa t to della mia r isposta. 
L 'onorevole Arcà aveva in t e r roga to il mi-
nistro del l ' in terno per conoscere le ragioni 
per le quali è s t a to a r r e s t a to il signor De 
Marco ; io non dovevo dunquer i sponderg l i 
d ive r samente da come gli ho risposto, che 
cioè era s ta to emesso un m a n d a t o di cat-
tu ra , per cui il compi to del minis t ro del-
l ' i n te rno . . . 

ARCA' . Ma io ho in te r roga to anche il 
ministro di graz ia e giust izia . 

y 
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F A L C I O N I , sottosegretario di Stato per 
l'interno. Allora l'onorevole sottosegretario 
di Stato per la grazia e giustizia le potrà 
rispondere su quanto desidera. 

AEG A'. Ed io aspetterò la risposta dal 
sottosegretario di Stato per la grazia e 
giustizia. 

G A L L I C I , sottosegretario di Stato per la 
grazia e giustizia e i culti. Chiedo di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
G A L L I N I , sottosegretario di Stato per la 

grazia e giustizia e i culti. Per rispondere 
adeguatamente alla interrogazione dell'o-
norevole Arcà, basta fare la cronistoria del 
processo di cui egli parla. 

Alfredo De Marco, direttore del gior-
nale socialista La Falce in Palmi, nel nu-
mero uscito l ' i l geni-aio (si tenga presente 
la data) pubblicava alcuni articoli offen-
sivi alla persona del E e ed alla Eeale Fa-
miglia. 

Per tale reato il giorno seguente, 12, e 
non dopo otto giorni... 

ARCÀ. Per questo reato, ed anche per 
eccitamento all'odio di classe. 

G A L L I N I , sottosegretario di Stato per la 
grazia e giustizia e i culti. ...e quindi men-
tre perdurava la flagranza, il De Marco ve-
niva tratto in arresto per ordine del pro-
curatore del E e di Palmi, il quale si valse 
del capoverso secondo dell'articolo 203 re-
lativo ai casi di flagranza. 

In seguito, in obbedienza dell'articolo 
306 dello stesso codice di procedura penale, 
il procuratore del E e di Palmi procedeva 
il 13 successivo all'interrogatorio dell'im-
putato, e poiché per l'articolo 307 il reato 
ascritto al De Marco non consentiva man-
dato di cattura, il procuratore del E e 
avrebbe dovuto pronunziare mandato di 
scarcerazione. 

Senonchè in quello stesso giorno i cara-
binieri di Palmi denunciarono il De Marco 
come autore di un articolo violentissimo... 

ARCÀ. Di ventitré giorni prima!. . . In 
conformità dell'articolo 303! 

LUCCI. F u fatto apposta ! 
G A L L I N I , sottosegretario di Stato per 

la grazia e giustizia e i culti. Mi lasci fare 
la cronistoria, e vedrà che la conclusione 
le darà torto. 

...Come autore di un articolo violentis-
simo contro il Regio commissario, a pro-
posito della tassa sulle baracche, dove di-
ceva : 

« No, per Dio ! le baracche non deb-
bono pagarsi più ! I l popolo di Palmi tutto 
abitante nei rioni baraccati insorgerà come 

un sol uomo, e noi saremo alla testa del-
l ' intera popolazione, alla testa di 15 mila 
abitanti , in mezzo agli ultimi ridotti del 
villino Nervi e della sottoprefettura, qua-
lora nel termine perentorio di 15 giorni il 
ruolo esecutivo non verrà ritirato dall'esat-
tore. Perciò, o cittadini di Palmi, insorgete, 
non pagate nessuno, e se avete pagato, fa-
tevi restituire il denaro ! » (Interruzioni al-
l'estrema sinistra), 

ARCÀ. Articolo 188 del codice penale. 
GALLINI , sottosegretario di Stato per 

la grafia e giustizia e i culti. In virtù del-
l'articolo .188, e precisamente dell'ultimo 
capoverso, dove si parla del reato di ma -
naccie dirette ad impedire alle autorità po-
litiche ed amministrativel'adempimento dei 
loro doveri, il procuratore del Re di Palmi 
si ritenne autorizzato a pronunziare l 'ar-
resto, ed ecco perchè il De Marco venne 
trattenuto in carcere per effetto di questo 
secondo reato. (Interruzione del deputato 
Arcà). 

Però la Sezione di accusa modificò la 
qualità dell' imputazione, ved invece del-
l'ipotesi dell'articolo 188ritenne l'istigazione 
a delinquere... (Nuova interruzione del de-
putato Arca)... e poiché per l'istigazione a 
delinquere non c'è carcere preventivo, così 
la Sezione di accusa ordinò la scarcerazione 
che fu eseguita nel giorno stesso... 

ARCÀ. Non doveva essere carcerato ; 
ecco l 'arbitrio ! 

G A L L I N I , sottosegretario di Stato per 
la grazia e giustizia e i culti. Non vi fu 
arbitrio, perchè il De Marco fu arrestato 
in flagranza. 

ARCÀ. Ma che flagranza, dopo ventitré 
giorni ! 

G A L L I N I , sottosegretario di Stato per la 
grazia e giustizia e i culti. E l la faccia gli 
apprezzamenti che crede; io non ho altro 
da aggiungere. 

AECÀ. Sono ancor meno sodisfatto della 
risposta dell'onorevole sottosegretario di 
Stato per la grazia e giustizia, perchè mi 
convinco che, oltre ad esservi stato l 'ar-
bitrio da parte dell'autorità di pubblica 
sicurezza, v'è stato anche l 'arbitrio.. . 

FALCIONI , sottosegretario di Stato per 
l'interno. Ma la pubb ica sicurezza non 
c'entra ! 

AECÀ. ...dell'autorità giudiziaria. Non 
è possibile sostenere, anche se si dovesse 
ammettere che il De Marco abbia com-
messo tut t i i reati che gli sono addebitati , 
che egli potesse essere arrestato, perchè non 
si t rat tava di flagranza, e perchè, soprat-
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tutto, egli è stato trattenuto in arresto dopo 
l ' interrogatorio mentre, per l 'articolo 307 
del codice di procedura penale, il giudice, 
ripeto, aveva l'assoluto dovere di liberarlo 
dal carcere immediatamente. 

Faccio poi notare all'onorevole sottose-
gretario per la grazia e giustizia che l 'arti-
colo « Odio di classe » fu pubblicato 23 giorni 
avanti del primo arresto del De Marco, 
cosicché si ha la prova che la pubblica si-
curezza, d'accordo con la procura del S e , 
è andata affannosamente ricercando un al-
tro reato per giustificare e coonestare l 'ar-
resto arbitrario, senza riuscirvi, peraltro; 
giacche nemmeno questo reato giustificava 
l'arresto o il prolungamento della deten-
zione. 

L 'arbitr io così diventava ancor più grave 
ed enorme. Quanto al merito dell'articolo, 
che è stato letto in parte dall'onorevole 
sottosegretario di S tato , do dirò che il gior-
nale di Palmi non faceva altro che dire 
quello che noi abbiamo detto qui dentro.. . 

F A L C I O N I , sottosegretario di Stato per 
l'interno. Ma qui c'è l ' impunità. . . 

ARCA'. ...vale a dire che, esonerare i 
proprietari dall'imposta fondiaria e far pa-
gare ancora ai lavoratori il canone delle 
baracche, è cosa non tollerabile, ed è cosa 

. che spinge ed eccita all'odio di classe. 
Le risposte degli onorevoli sottosegre-

tari di Stato per l ' interno e per la giustizia 
confermano l 'arbitrio enorme commesso a 
danno di un cittadino; e perciò io non mi 
dichiaro sodisfatto. 

P R E S I D E N T E . Segue l'interrogazione 
dell'onorevole Lucci, al ministro dell'interno 
« per sapere come siansi determinate le 
agitazioni della cittadinanza di Sparanise 
contro quell'Amministrazione comunale ». 

F A L C I O N I , sottosegretario di Stato per 
l'interno. Chiedo di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
F A L C I O N I , sottosegretario di Stato per 

l'interno. Questa interrogazione è stata ri-
t irata. 

P R E S I D E N T E . S ta bene. 
Segue un'altra interrogazione dell'ono-

revole Lucci, ai ministri dell'interno e della 
marina « per sapere se conoscano le condi-
zioni di sfruttamento fatte alla massa degli 
scaricanti di carbone nel porto di Napoli, 
e se il Governo riconosca la necessità di 
intervenire una buona volta a mezzo dei 
suoi organi di tutela e di repressione, per 
distruggere le camorre organizzate in quel 
porto, a danno del commercio e dei lavo-
ratori ». 

j L'onorevole sottosegretario di S tato per 
la marina ha facoltà di rispondere. 

B A T T A G L I E R I , sottosegretario di Stato 
per la marina. L 'autori tà maritt ima non può 
esercitare che un intervento molto limitato 
nei rapporti che formano oggetto della in-
terrogazione dell'onorevole Lucci. 

Trattasi , invero, a quanto pare, di una 
questione non di tariffe, ma di uno sfrut-
tamento che si esercita da inframetti tori 
a danno degli scaricatori di carbone. 

E d'altra parte i ricevitori del carbone 
preferiscono rivolgersi agli intermediari che 
agli operai, poiché affermano che questi, 
non essendo organizzati, non danno suffi-
ciente affidamento di regolarità e conti-
nuità di lavoro. 

L'Amministrazione della marina, dal 
canto suo, ha fatto e fa tu t to il possibile 
per dirimere le controversie che insorgono, 
autorizzando il capitano del porto ad in-
tervenire alle riunioni che, per iniziativa 
della Prefettura e della Camera di com-
mercio, si tennero allo scopo di addivenire 
a possibili intese, spiegando per quanto da 
essa dipende, opera pacificatrice. 

Mi risulta pure che il Ministero del-
l' interno intervenne a mezzo del prefetto, 
il quale convocò i rappresentanti degli enti 
locali. Recentemente poi la quistione era 
stata rimessa d'accordo alla decisione del 
presidente della locale Camera di commer-
cio, il quale già pronunziò il suo lodo. 

Mentre pertanto devo confermare che 
al Ministero della marina non è possibile 
di esercitare diretta e maggiore influenza 
nei rapporti fra operai ed intermediari, au-
guro che l'opera pacificatrice sovraccen-
nata ed il buon volere dei lavoratori val-
gano a risolvere la divergenza alla quale 
si riferisce la interrogazione dell'onorevole 
Lucci/ Anzi ho ragione di credere che sia 
oramai stata risolta/ con generale so disfa-
zione e definitivamente. (Approvaz ioni ) . 

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

LUCCI. Mi dichiaro sodisfatto della ri-
sposta dell' onorevole sottosegretario di 
Stato per la marina; ma non posso dichia-
rarmi sodisfatto della mancata risposta del 
rappresentante del Ministero dell ' interno. 
Quanto ha fatto l'Amministrazione della 
marina è degno di encomio; tanto più che 
essa da parecchi anni ha completa co-
scienza del gravissimo fenomeno che si ve-
rifica nel porto di Napoli; ma gli at t i bia-
simati dall' onorevole sottosegretario di 
Stato per la marina, sono at t i che ri inon -
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tano d i r e t t amen te al Ministero del l ' interno. 
E lo dimostro. 

Non più di c inquanta o sessanta camor-
risti sono gli accapar ra tor i del lavoro di 
scarico del ca rbone nel porto di Napoli . 
Costoro con la forza e con l ' a iu to della pub-
blica sicurezza tengono alla loro mercè la 
classe in tera degli scaricatori di carbone, e 
cercano d ' impedire con ogni modo che si 
formino quelle cooperat ive e quelle orga-
nizzazioni che possono mettersi poi in di-
re t t a corrispondenza con gli a rmator i e con 
i negoziant i di carbone, perchè avvenga a 
Napoli quello che civilmente avviene nel 
por to di Genova. 

Per effet to di questa camorra , p r o t e t t a 
da l l ' au to r i t à di pubblica sicurezza, mentre 
i capi tani dei bast iment i e i g rand i indu-
striali di carbone pagano due lire di sca-
rico per ogni tonnel la ta , di queste due lire 
solo c inquan ta t r è centesimi pervengono a 
ogni singolo lavoratore, e la differenza co-
sti tuisce un dir i t to di camorra che va a 
f a v o r e di una sessantina di persone! 

Ora questo è enorme; l 'onorevole Bat -
tag l ie r i ha po tu to deplorare il f a t to , ed io 
mi son dichiarato p ienamente sodisfatto di 
quello che egìi ones tamente ha riconosciuto; 
m a occorre deplorare quello che fa il mi-
nis t ro del l ' interno con la sua polizia. Quan-
do scoppia qualche piccolo sciopero per 
due centesimi (per questo vi è stato ap-
p u n t o lo sciopero), per impedire il crumi-
raggio sapete che cosa fanno questi qua-
r a n t a o c inquan ta camorris t i ? Essi si schie-
rano innanzi , davan t i a loro met tono dei 
cani da presa e alle loro spalle c'è la pub-
blica sicurezza! Quelli che conducono la 
ba t t ag l i a sono ex impu ta t i del processo 
Cuocolo (Commenti), che si pe rme t tono an-
che di girare accanto a l l ' au tor i tà di pub-
blica sicurezza nel por to di Napol i e d'im-
por re così la loro volontà . È questa una 
condizione di cose che nausea, che fa ver-
gogna ! 

Quindi, d ichiarandomi sodisfattissimo, 
a l t a m e n t e sodisfatto delle d ichiaraz ioni fa t te 
dal sottosegretario di S ta to per la mar ina , 
n o n posso che inci tare chi di dir i t to a sa-
na re questa piaga, r ichiamando anz i tu t to 
g l i agenti , i delegati, gl ' ispettori di pub-
blica sicurezza corrot t i , che sanno e tolle-
r a n o i gravissimi abusi che ho esposti. 

Occorre poi r ichiamare le au tor i t à locali 
di Napoli a r icordarsi che vi sono una legge 
di pubblica sicurezza e un codice penale ; 
d imodoché se alcuni camorristi , che hanno 
fino a ven t iqua t t ro condanne al loro a t t ivo , 

pretendono man tene re il così de t to ordine 
per mezzo di cani da presa, deve essere loro 
appl icato il codice penale, la legge di pub-
blica sicurezza, e si deve r icordar loro che 
vi è il carcere dove possono essere nuo-
vamente manda t i . 

P B E S I D E N T E . Segue l ' interrogazione 
dell 'onorevole Tasca al ministro dell ' is tru-
zione pubblica « per sapere quali criteri 
determinino la scelta dei commissari ai 
concorsi speciali per le scuole medie, f r a 
i professori designati dalla F a c o l t à ; e se 
egli non creda che per ovvie ragioni di cor-
re t tezza , sincerità ed equanimi tà debbano 
essere esclusi da tale scelta t an to coloro i 
quali siano au to r i di libri di testo delle 
discipline messe a concorso, quanto coloro 
che fecero pa r t e della Commissione giu-
dicatrice del concorso speciale precedente ». 

Non essendo presente l 'onorevole Tasca, 
questa interrogazione s ' intende r i t i ra ta . 

Non essendo presente l 'onorevole Mal-
cangi, s ' i n t e n d o n o r i t i ra te le seguenti sue 
in te r rogaz ion i : al ministro dei lavori pub-
blici « per sapere se creda provvedere ai 
fondi necessari a sussidiare le linee au to-
mobilist iche Trani -Andr ia e Trani -Corato »; 
al ministro di grazia e giustizia « per sa-
pere se creda u rgen temen te assegnare alla 
Corte d 'appel lo ed al t r i buna le di Trani 
magis t ra t i per numero e cai-acità suffi-
cienti a dare corso regolare alla grande 
mole di cause penali e civili offerta dalla 
impor tanza di de t t i collegi giudiziari, di-
sconosciuta dalle recent i tabelle ». 

Segue 1' interrogazione dell' onorevole 
Pa la , al ministro di grazia e giustizia «per 
sapere se ha avuto not izia della agitazione 
sorta nel fóro e nella c i t t ad inanza di Tem-
pio ed in t u t t a la Gallura in seguito alla 
pubblicazione della nota tabe l la del r ipa r to 
della m a g i s t r a t u r a ; e se e quali provve-
diment i in tenda ado t t a r e per calmarne le 
giuste preoccupazioni ». 

L 'onorevole sottosegretario di S ta to per 
la grazia e giustizia ha facol tà di rispon-
dere. 

GALLINI , sottosegretario di Stato per la 
grazia e giustizia e i culti. I l Ministero ha in-
d u b b i a m e n t e notizia dei f a t t i cui l 'onore-
vole Pala accenna con la sua interroga-
zione. L 'onorevole Pa la però era presente il 
giorno in cui si discusse questa quest ione 
e quando si det tero aff idament i autorevoli , 
ce r tamente più autorevol i di quelli che 
posso dare io, dall 'onorevole ministro guar-
dasigilli. Perciò credo che oggi non sia il 
caso di r i to rnare sopra il t ema . Sol tan to 
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aggiungerò, per sua t r anqu i l l i t à , che i giu-
dici i quali ora sono ancora a Tempio vi [ 
r e s t e ranno il più che sia possibile, e si f a r à i 
del t u t t o perchè vi res t ino fino a quando 
il p rovved imen to legislativo p e r m e t t a di 
non a l lontanar l i . 

P R E S I D E N T E . L 'onorevole Pa la ha fa-
col tà di d ichiarare se sia sodisfa t to . 

P A L A . È p e r f e t t a m e n t e esa t to quan to 
l 'onorevole sot tosegretar io di S ta to a f fe rma, 
che cioè la quest ione ind ica ta in questa in-
te r rogazione fu esaur i ta con le interpellanze 
svolte qui l 'a l t ro giorno, t r a le qual i ve ne 
era una mia. Sol tanto ques ta in te r rogaz ione 
era s t a t a p re sen ta t a in epoca an te r io re ed era 
r imas ta nel l 'ordine del giorno. Ad ogni modo 
prendo a t t o delle dichiarazioni del l 'onore-
vole sot tosegretar io di S ta to , e confido che 
le promesse a u t o r e v o l m e n t e f a t t e dal mini-
s t ro a v r a n n o a suo tempo a t t uaz ione . 

P R E S I D E N T E . Non essendo presente 
l 'onorevole Girardi , s ' in tende r i t i r a t a la sua 
in te r rogaz ione al ministro del l ' i s t ruzione 
pubbl ica , « per conoscere se in vista delle 
disagiate condizioni economiche e moral i 
del personale dei convi t t i nazional i , cui 
è a f f ida ta una i m p o r t a n t e mansione edu-
ca t i va , voglia p rovvedere migliorarn 'o gli 
s t ipendi del personale ed ass icurando ad 
esso u n a carr iera più e leva ta ». 

Segue l ' i n t e r r o g a z i o n e dell ' onorevole 
Gesualdo Liber t ini , ai ministr i dei lavori 
pubblici e delle finanze, « per sapere se può 
da re a f f idamento che sarà q u a n t o prima 
p resen ta to un disegno di legge che prov-
veda alla s is temazione delle vie vicinali 
ru ra l i e delle an t iche trazzere di Sicilia 
come già si p rovvide per i t r a t t u r i delle 
Pugl ie» . 

L 'onorevole sot tosegretar io di S t a t o pel 
tesoro, in sost i tuzione del l 'onorevole sot-
tosegre tar io di S t a t o p e r i lavor i pubblici , 
ha f aco l t à di r ispondere. 

P A V I A , sottosegretario di Stato per il 
tesoro. Pe r le s t r ade vicinali u n a Commis-

/ 
sione ministeriale pres ieduta da Sua Eccel-
lenza l 'onorevole Q u a r t a , appos i t amen te 
is t i tu i ta , p resen tava nello scorso anno uno 
schema di legge. 

Su t a le schema ha espresso il suo avviso 
il Ministero de l l ' in te rno , ma si a t t e n d o n o 
ancora quelli dei Ministeri del tesoro e del-
l ' agr ico l tura , indus t r ia e commercio. 

Quando si a v r a n n o ta l i parer i ve r ranno 
prese le de te rminaz ioni in mer i to alla, pre-
sentazione del disegno di legge. 

Pe r le Regie Trazzere di Sicilia sono in 
corso accordi col Ministero delle finanze 

per la nomina di una Commissione che s tudi 
l ' o r d i n a m e n t o e la sistemazione di quelle 
a n t i c h e s t r ade a p p a r t e n e n t i al demanio 
dello S t a to nel senso di r ivendicare al de-
m a n i o stesso la p a r t e e suberan te ed uti-
l izzare la p a r t e residuale pei bisogni agri-
coli. 

A fa r p a r t e di ques ta Commissione si 
c h i a m e r a n n o coi "rappresentant i governa-
t iv i i r a p p r e s e n t a n t i delle provincie sici-
l iane. 

P R E S I D E N T E . L 'onorevole Gesualdo 
Liber t in i ha facol tà di d ichiarare se sia so-
disfa t to . 

L I B E R T I N I G E S U A L D O . La mia in-
t e r rogaz ione pa r t e da un doppio ordine di 
idee, che po t rebbero però fonders i per rag-
giungere uno scopo unico e comune, il quale 
r isponde ad un voto che non è so l tan to mio 
ma è quello delle provincie siciliane. 

La quest ione delle vie vicinali concerne 
oltreché la Sicilia anche parecchie regioni 
del Mezzogiorno ; ed io mi auguro che la 
Commissione, come annunzia l 'onorevole 
sot tosegretar io di S ta to , dopo aver prese 
le sue conclusioni voglia completare al più 
presto i suoi lavori , in modo che possa ve-
nire al più presto p resen ta to un disegno di 
legge. 

Parecch ie vol te abbiamo accenna to alle 
gravi difficoltà in cui si d i b a t t o n o il Mez-
zogiorno e le isole; ora la pr incipale di que-
ste difficoltà è la mancanza o per lo meno 
la insufficienza della v iabi l i tà . Ed io faccio 
no t a r e al l 'onorevole so t tosegre tar io di S t a t o 
pro tempore (Si ride) che non è mol to dif-
fìcile venirne a capo, poiché si sono f a t t i 
tal i e t a n t i s tud i su questa mate r ia , che 
ormai bas te rebbe dare incarico a un mo-
desto capo-divisione di p r epa ra r e i re la t iv i 
disegni di legge che da t a n t o t e m p o invo-
chiamo. 

I n ogni modo prendo a t to delle promesse 
del l 'onorevole Pav ia , e voglio a u g u r a r m i 
che non si r imandi ancora alle calende gre-
che la soluzione di questo problema. 

L ' a l t r a quest ione p r o s p e t t a t a dalla mia 
in te r rogaz ione è quella delle cosidet te traz-
zere Regie, le qual i erano grandi vie agri-
cole s tabi l i te in Sicilia esc lus ivamente per 
il passaggio del best iame, ed a p p a r t e n e v a n o 
al demanio dello S ta to . 

A queste trazzere si collegano interessi 
molteplici e r i levant i anche di a l to loca t i 
u su rpa to r i ; poiché esse, che erano origina-
r i a m e n t e larghe circa 70 met r i , o ramai non 
esistono più, oppure sono r ido t t e in modo 
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tale che non possono più servire allo scopo 
per cui erano state istituite. 

Lo Stato che ha il dovere, e, nell'inte-
resse dei cittadini, anche.il diritto eli tute-
larci demani pubblici, specialmente quando 
servono per uso collettivo, non dovrebbe 
ulteriormente ritardare i provvedimenti che 
occorrono, rientrando al più presto in pos-
sesso di questo suo patrimonio, come si è 
fatto anche per i trattruri di Puglia. Tutti 
questi terreni ora usurpati e che poi sa-
ranno reintegrati, potranno esser ceduti 
ai frontisti mediante compenso, e si potrà 
creare anche un fondo per sopperire ai bi-
sogni della viabilità. Ed ecco perchè, come 
ho detto, queste questioni si collegano l'una 
coll'altra. 

Per attuare un tale piano non occorre 
molto tempo. Infatt i presso tutte le prefet-
ture esistono gli elenchi delle trazzere Regie, 
in base ai quali il Ministero potrà verificare 
l'estensione, fino ai metri quadrati, di qua ito 
apparteneva al demanio e di quanto orar i -
sulta sottratto allo Stato ed ai cittadini, e 
potrà- benissimo, per mezzo degli ingegneri 
del Genio civile o dei geometri catastali, 
provvedere all'immediata reintegra deiter-
reni usurpati, in modo da poter poi siste-
mare un servizio tanto importante. 

Non è necessario nominare tante Com-
missioni; e del resto la Commissione, di cui 
ha parlato l'onorevole sottosegretario di 
Stato, si aspetta da un anno. L'onorevole 
Pavia dice che il decreto è pronto ; ed io 
spero che veramente ciò sia, e che si co-
minci a fare qualche cosa, perchè se si 
dovesse perdere altro tempo, dopo che d a 
più di un anno io ho interessato in propo-
sito anche l'onorevole ministro delle finanze , 
sarebbe da disperare circa la soluzione del-
l'importante problema. 

Rivolgo quindi viva preghiera al Go-
verno affinchè non si perda più tempo, e si 
accetti il mio consiglio di richiamare g l i 
elenchi delle trazzere per sodisfare le esi-
genze della viabilità in Sicilia, viabilità che 
in alcune provincie quasi non esiste e che 
è invece indispensabile se si vuole spezzare 
il latifondo. {Bene!) 

P R E S I D E N T E . Segue l'interrogazione 
dell'onorevole Ottorino Fava , al ministro 
di grazia e giustizia, «per sapere quali 
siano le ragioni della ripartizione dei ma-
gistrati fra le Corti ed i Tribunali propo-
sta dal Consiglio superiore della mag str a -
tura, in attuazione della legge 12 dicembre 
1912, n. 1311, in modo non corrispondente 
alle reali esigenze delle diverse sedi, in 

molte delle quali per deficienza di giudicanti 
si renderà impossibile il regolare funziona-
mento della giustizia, già turbato dall'ap-
plicazione del decreto 27 agosto 1913 per il 
giudice unico ». 

Non essendo presente l'onorevole Otto-
rino Nava, questa interrogazione s'intende 
ritirata. 

Sono così esaurite le interrogazioni iscrit-
te nell'ordine del giorno < 

Svolgimento di interpellanze. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 
lo svolgimento delle interpellanze. La prima 
è dell'onorevole Pala, al ministro di grazia 
e giustizia e dei culti, « sulla sistematica 
annosa mancanza di titolari nelle preture 
sarde, e sulla necessità di provvedere alla 
cessazione di uno stato di cose ingiustifi-
cabile ». 

L'onorevole Pala ha facoltà di svolgerla. 
PALA. Onorevoli colleghi, non è la pri-

ma volta che porto questa questione alla 
Camera. Se non fosse il sentimento del do-
vere politico non avrei stimato opportuno 
tornare con tanta insistenza sullo stesso 
argomento; ma, vedi fatal i tà ! Molte que-
stioni si portano qui; per alcune, che non 
hanno mai sollevato dubbi, le querele degli 
interessati si ripetono di volta in volta a 
periodi determinati e sempre con le stesse 
risposte, con le stesse promesse mai attese; 
altre invece, siano esse ingiuste o per lo meno 
discutibili, non affaticano tanto la Camera 
per essere esaudite, basta che qualche per-
sona autorevole si rechi dal ministro in 
camera charitatis perchè la cosa si ottenga 
subito, sia o non sia autorizzata dalla legge. 

Ma chi viene a chiedere F osservanza 
delle leggi generali dello Stato, dello Sta-
tuto fondamentale del Regno e di tutte le 
altre leggi organiche, è obbligato a ripetere 
per anni la stessa palinodia, senza nessun 
risultato. 

Onorevoli colleghi, l'oggetto della mia 
interpellanza è la mancanza di titolari nelle 
preture sarde ; ma, a dire la verità, se la 
Sardegna è una delle più bersagliate da 
questo stato di cose, non è la sola a lamen-
tarlo. Però è un fatto che la stessa Sarde-
gna è la sola, o quasi, a portarne doglianza 
periodicamente, per mezzo mio o di altri 
colleghi dell'isola. 

Ho io bisogno, onorevole ministro, ono-
revoli colleghi, di giustificare l'ingiustizia 
di questa mancanza di magistrati inferiori 
nel distretto sardo? Ho bisogno di ricor-
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d a r e che per lo S t a t u t o f o n d a m e n t a l e del 
B e g n o t u t t i sono eguali d a v a n t i alla legge, 
e che ques ta eguagl ianza sarebbe un vano 
n o m e quando essa si risolvesse nella man-
canza di mag i s t ra t i ch iamat i a mantener la? 

Sono cose queste sulle quali non occorre 
che mi t r a t t e n g a più oltre per darne u n a 
spiegazione qualsiasi alla Camera. 

E d esagero forse nel dire che t u t t e o 
quas i t u t t e le p r e t u r e della Sardegna sono 
pr ive del magis t ra to pretor ia le , che siste-
m a t i c a è f r a noi la vacanza delle pre ture? 
10 stesso r icordo che delie numerosissime 
in te rpe l l anze e in ter rogazioni , che ho r ivol te 
al ministro di grazia e giustizia nei 17 anni 
dacché ho l 'onore di essere alla Camera, 
u n a buona me tà per lo meno si r i fer ivano 
a questo a rgomento . E non sol tanto in ter -
p e l l a n z e ed in te r rogaz ioni re la t ive a pre-
t u r e del mio collegio, ma a p re tu re della 
S a r d e g n a in genere, poiché è cosa di f a t t o 
che le p r e tu r e delle provincie di Cagliari 
e Sassari , t a lvo l t a , non solo per mesi, ma 
X êr anni ed anni , sono r e s t a t e pr ive dei ti-
to lar i . 

N o t a t e che non si t r a t t a sempre di quelle 
p r e t u r e disagiate p e r l e quali si può, se non 
giustificare, spiegare la vacanza , ma di pre-
t u r e di capoluogo di circondario, sedi ec-
cellenti, che non po t rebbero essere sfuggite 
per la rag ione dei disagio. 

Nel la p r e tu r a di Tempio P a u s a n i a (no-
t a t e che si t r a t t a di u n a p r e t u r a sede di 
t r i buna le ) dal 1909 al 1913 il p re tore è man-
cato quasi con t inuamente , e quando c'è 
s t a t o per qua lche tempo, la sua funzione è 
s t a t a assorbita dalla necessità di in tegrare 
11 personale del t r ibuna le locale, quasi sem-
p r e deficiente, oppure per a t t e n d e r e ad 
i s t r u t t o r i e in regioni lon tane dalla sua sede. 
Cosicché a ragion v e d u t a si può ben dire 
che la p r e t u r a di Tempio in q u a t t r o anni 
non ha a v u t o un vero t i to lare . 

P e r mos t ra re l ' impor t anza della p r e tu r a 
di Tempio dirò che essa, quando ha a v u t o 
u n pre tore , ha e m a n a t o non meno di t r e o 
q u a t t r o c e n t o sentenze a l l ' anno t r a civili e 
penal i , ragione per cui non si può dire che 
q u e s t a p r e t u r a sia solamente figurativa, o 
esista per l ' inf luenza politicacli un d e p u t a t o . 

Quello che dico della p r e t u r a di Tempio 
debbo e posso dirlo per a l t r e p r e t u r e di 
quella regione : la p r e t u r a d Calangianus 
per due anni non ha visto i l . p r e t o r e , così 
pu re la p r e t u r a di T e r r a n o v a Pausania ; 
quel la di Oschiri ha dovu to a spe t t a r e t r e 
o q u a t t r o anni per avere un t i to lare , il 
qua le , quando vi è r imas to , è r imas to per 

un paio di mesi. Dicasi lo stesso per le pre-
t u r e di Aggius e di Castelsardo, coper te 
solo per eccezione. 

Quello che ho f a t t o no ta re per le pre-
t u r e del collegio di Tempio P a u s a n i a , si 
può r ipe tere per le p re tu re di t u t t a la Sar-
degna . Ricorderò a questo proposi to un 
f a t t o t ipico. 

Quando l ' a l t ra vol ta , cioè d u r a n t e la di-
scussione del disegno di o rd inamento giu-
diziario, ora in vigore, pa r l a i sulla defi-
cenza di t i to la r i nelle p r e t u r e sarde, no ta i 
che in quel m o m e n t o il d i s t r e t to della Corte 
d ' appel lo di Cagliari, il quale annove ra 75 
p r e t u r e , m a n c a v a di ben 28 pre tor i . La cosa 
era così enorme che anche il pudore del 
Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia 
e giustizia se ne risentì, ed il f a t t o non f u 
reg i s t ra to . 

Ora r iassumiamo. I l fenomeno è cer ta-
m e n t e aper to e manifes to , e nessuno lo ha 
mai c o n t r a s t a t o . L 'onorevole ministro guar -
dasigilli mi ha risposto in varie occasioni 
u n a cosa o l ' a l t ra , ma non ha mai nega to 
ques to s t a to di f a t t o della quasi p e r p e t u a 
mancanza di magis t ra t i pre tor ia l i in Sar-
degna. 

Quali sono le origini, le ragioni e i ri-
med i di questo f a t t o % Ecco lo scopo della 
mia in terpe l lanza . 

Le ragioni sono note a t u t t i . 
Io non voglio r ipetere quello che ho 

d e t t o anche nella discussione delle prece-
den t i in te rpe l lanze . Ormai da v e n t i q u a t t r o 
a n n i si segue nella nos t ra legislazione giu-
r isdiz ionale un sistema che f r a n c a m e n t e 
non ha p rodo t to finora buoni r i su l ta t i . 

Da v e n t i q u a t t r o anni si sono p o r t a t i ri-
tocchi , r i forme al nostro o rd inamen to giu-
diziario con lo scopo di migliorare le condi-
zioni dei magis t ra t i e di m a n t e n e r e la giu-
stizia nelle regioni i ta l iane. Ma questi sono 
t e r m i n i ant i te t ic i , inconciliabili, quando 
m a n c a quello che è assolu tamente indi-
spensabi le per m a n t e n e r e la mag i s t r a tu ra 
con decoro, cioè il denaro necessario alla 
bisogna. 

E siccome quello che più urge qua den-
t r o , è la pressione de l l ' e lemento personale, 
si è f a t t o di t u t t o , in ques te r i forme, per 
cercare di migliorare la condizione econo-
mica dei magis t ra t i . 

E poiché il conto non t o r n a v a sempre 
e non si vo levano spendere che quelle som-
me de te rmina te , a sso lu tamente insufficienti, 

•si è anda t i con mille artifizi, con mille espe-
d ien t i a usare economie a danno del per-
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sonale della magistratura,¿^diminuendone 
il numero a scapito della funzione. 

Così venne la legge del 1890 dello Za-
nardelli, più volte ricordata, che soppresse 
600 preture. Le soppresse sulla carta, perchè 
quella legge rimase ineseguita, e solo poche 
preture furono soppresse, e quelle poche 
soppresse furono poi sostituite con sezioni 
di pretura. 

Venne il disegno di legge Zanardelli 
sulla riforma dell 'ordinamento, che non 
ebbe fortuna, e poi quello Eonchet t i , e an-
che con questo si proponeva un artifizio 
senza risolvere adeguatamente il problema. 

I l progetto di riforma Orlando portava 
a questa situazione di f a t t o : 1449 pretori 
con 1549 preture. 

Si fece subito rilevare, e ci voleva poco, 
come la soluzione fosse impossibile. Io ed 
altri facemmo notare come il problema 
fosse insolubile. Come farete, io chiesi, a 
far funzionare con 1449 pretori 1549 pre-
ture ì , 

Si cercò allora di aumentare il numero 
primitivo dei pretori, portando questi a 
1500, ma il conto non tornava ugualmente; 
e allora l 'onorevole Orlando, uomo di grande 
rettitudine ed alto intelletto, ebbe ad im-
pegnarsi che se, a ragion veduta, non si 
fosse potuto sodisfare alle esigenze della 
giustizia pretoriale, avrebbe provveduto 
con un nuovo disegno di legge. 

Ma le preture meridionali e le preture 
sarde continuarono ad essere irremissibil-
mente scoperte. E r a naturale ! 

E venne la volta della sua riforma, ono-
revole ministro. Non ho bisogno di ricor-
dare nè a lei, nè alla Camera quella di-
scussione. Allora, anche ella, s t re t ta dalla 
evidenza delle cose, disse: onorevole Pala, 
prendo impegno che, se con l 'attuazione del 
mio ordinamento non riuscirò a coprire le 
preture, provvedere in modo razionale con 
la presentazione di un nuovo disegno di 
legge. 

Probabi lmente ella avrà pensato che nei 
magistrati che le fossero rimasti esuberanti 
per la riduzione apportata nei collegi su-
periori colla adozione del giudice unico, 
avrebbe avuto il personale sufficiente per 
coprire le preture. 

Ma alla stregua dei fa t t i si deve esser 
convinto che non solo non ha avuto i 
magistrati sufficie nti per coprire le defì-
cenze delle tabel le per le preture, ma nep-
pure li ha avuti pei Tribunali e per le 
Corti d'appello. 

Ma se il motivo principale della man-
| canza di personale nelle preture sta nella 
| insufficienza dell'organico, sta nella tabella, 

ve ne sono altre secondarie che occorre 
mettere in chiaro. 

Voi avete il sistema dei concorsi. Che 
cosa significa il concorso? Significa mettere 

j dinnanzi ai più dotti, ai più zelanti, a co-
| loro che hanno maggiori meriti la possibi-
! l ità di guadagnare una pretura migliore 
i sotto il punto di vista della residenza e dei 

comodi personali . ' 
Ma restando, come resta, lo sbilancio 

tra il numero dei magistrati disponibili ed 
il numero delle preture da coprire, eviden-
temente questo ripiego dei concorsi non 
risolve il problema, perchè non troverete 
mai chi, dopo vinto il concorso, voglia an-
dare in una di quelle preture che sono ri-
tenute disagiate. 

Nè ciò basta ; vi è anche di peggio ; ed 
| è il sistema di applicazione di questa legge, 

che è quella che è più feconda di ama-
ritudini e di inconvenienti . E qui dovrò 
toccare un tasto che francamente non avrei 
voluto toccare per rispetto alla dignità 
della magistratura. Io capisco : è umano 
che ciascuno aspiri alle sedi di maggiore 
importanza, dove maggiori sono i comodi 
della vita , insomma alle grandi c i t tà . Ma 
non capisco perchè la giovane magistratura 
non sia persuasa dei doveri che le impone 
il suo apostolato civile. 

Non so perchè non si faccia capire ai 
giovani magistrati quello che essi fingono 
di non capire; non so persuadermi perchè 
il Governo, il guardasigilli in ispecie, non 
faccia loro intendere che ogni uomo deve 
mettere qualche poco di sacrificio perso-
nale nell'esercizio di questo alto mandato 
che è l 'amministrazione della giustizia, che 
non si può sempre incominciare la carriera 
in sedi principali, come Torino, Roma, F i -
renze o Napoli e che bisogna pure che 
qualcuno vada ad amministrare giustizia 
nelle sedi minori. 

Però diciamo la verità. È anche la so-
verchia benevolenza del Ministero di grazia 
e giustizia che facilita questa ri luttanza dei 
giovani magistrati ad occupare, sia 'pure 
per poco tempo, le sedi minori, r i tenute a 
dati di fa t to più disagiate. {Interruzioni). 

Sì, onorevoli colleghi, questa è la verità. 
Quando un giovane magistrato arriva in 
una pretura ritenuta disagiata, come sono 
in genere tu t te quelle delle isole ed anche 
delle provincie meridionali, dopo qualche 
tempo mette in opera t u t t e le influenze 
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del deputato del suo collegio per farsi tra-
slocare. (Interruzioni). Sì, è cosa certa; anzi 
normale; il deputato si presenta al Mini-
stero, parla, chiede ed insiste perchè il pre-
tore sia traslocato ; e raro è il caso che il 
ministro non acconsenta alle premure ed 
alle pressioni del deputato autorevole. Ed 
allora il pretore viene traslocato, e la dere-
litta pretura, poiché non è facile trovare 
là per là chi vada a sostituire il pretore 
insofferente di disagi, resta per cinque o 
sei mesi^ talora per un altro anno, senza 
titolare, e tu t to ciò per far piacere al de-
putato influente. 

Questo è uno stato di cose che aggrava 
gli inconvenienti che provengono dalla im-
perfezione e dalla debolezza della carriera. 
Occorre perciò un provvedimento razionale, 
che ponga fine a questo stato di cose poco 
decoroso. Se volete che nei giovani magi-
strati non venga meno il concetto della 
dignità e dei doveri dell'ufficio, dovete sta-
bilire che ognuno, per turno, debba recarsi 
ad esercitare il suo ufficio nelle sedi più 
disagiate. È ufficio comune. Faccia ognuno 
la parte sua. Ma fate in modo che non vi 
siano giovani magistrati i quali ritengano 
che l'avere una sede o un' sia il frutto 
dell'influenza del proprio deputato presso 
il Ministero di graziale giustizia. Fate che 
ciascuno risponda almeno in parte a questa 
necessità dell' amministrazione della giu-
stizia; fate, che ciascuno comprenda che, 
come ci sono preture e tribunali dapper-
tut to , così è necessario che ciascuno faccia 
la sua parte e che non ci sia ?chi si creda 
dispensato dalle maggiori fat iche di una 
sede disagiata, perchè è stato più o meno 
efficacemente raccomandato. 

A questo proposito permettetemi, egregi 
colleghi, che vi racconti due fatt i récenti 
che sono certamente conosciuti dall'onore-
vole ministro e dall'onorevole sottosegre-
tario di Stato. Non farò i nomi, ma i fatti 
sono di per se stessi eloquenti. 

Recentemente sono venut i da me due 
giovani magistrati destinati a delle preture 
sarde, una nel mio collegio e un'altra nel 
collegio finitimo, per officiarmi ad ottenere 
il loro trasloco dalle preture alle quali erano 
stati destinati. 

Ef fe t t ivamente uno di essi era da due 
mesi nella sua sede, l'altro non v i s i era re-
cato affatto; ma non so se sia loro toccata 
la stessa sorte che è toccata ai magistrati 
precedenti che si trovavano nelle medesime 
condizioni; quello che è certo è che io li 
ho licenziati con buon garbo l'uno e l'altro. 

Ricordo a questo proposito che un altro 
pretore destinato a d u n a buona sede dipen-
dente dal tribunale di Tempio Pausania 
soltanto da un mese, si fece tramutare, no-
nostante le mie proteste al Ministero per-
chè la cosa non avesse seguito; natural-
mente fu più efficace la pressione del de-
putato del collegio a cui quel pretore ap -
parteneva per origine, che la giusta mia 
rimostranza che la pretura rifiutata, va-
cava da oltre un anno. 

E inutile, onorevole ministro guardasi-
gilli, che io stia oltre a dimostrare con al-
tri fat t i ed esempi esuberanti, come la man -
canza di giustizia distributiva e della giu-
stizia in genere sia di un'evidenza patente 
per la Sardegna e per certe provincie del 
Mezzogiorno; ella per un momento ebbe la 
onesta convinzione, quando ne fece la pro-
messa a me, che fosse possibile con un 
nuovo ordinamento giudiziario, provvedere 
anche al disimpegno delle preture vacanti; 
ma ora, a ragion veduta, ella deve essersi 
persuaso che l 'aritmetica non è un'opinione 
e che è assolutamente impossibile che ella 
possa disimpegnare 1,549 preture con 1,500 
magistrati. 

Ma v'è di più; non è soltanto questo 
il calcolo numerico che bisogna fare per ri-
mediare alla bisogna. Oltre la deficienza 
inerente ai 49 pretori mancanti, altre ve ne 
sono; vi sono preture scoperte per eventi 
naturali della vita sociale; bisogna che ella 
faccia calcolo di almeno altri cento pre-
tori che non possono prestare servizio per 
ragioni di famiglia, di malattia, per incom-
patibilità od altro, cosicché le sedi sco-
perte non sono più 49 ma 149 o 150. 

È dunque fatale che le preture minori 
restino sempre necessariamente vacanti . 

Ella dirà che non può provvedere ad 
altri cento pretori in soprannumero per le 
eventual i mancanze dei titolari; e io fino 
a questo ci arrivo; però ciò non la dispensa 
dal provvedere alle preture effett ivament e 
mancanti del titolare con un numero ade-
guato di magistrati. 

Ed è perciò, onorevole ministro, che v e n -
go a chiedere alla sua giustizia, alla sua 
equità e al suo sentimento di italiano il 
pagamento di due cambiali, una firmata dal 
suo predecessore, ed un'altra da lei, su que-
sto argomento. 

El la aveva promesso che qnando, 
gion veduta, si fosse dimostrata l'insuffi-
cienza con l'ordinamento che veniva in 
vigore dei magistrati per le preture, avreb-
be provveduto. È venuto il momento, e 
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perciò confido che ella vorrà non solo 
confermare la promessa, ma dichiarare 
che è pronto a provvedere alle mancanze 
l a m e n t a t e : e le dichiarazioni che a t tendo, 
sono necessario e logico complemento di 
quelle che ella ha f a t to ieri l 'a l t ro intorno 
al la deficienza del personale delle Corti di 
appello e dei t r ibunali . 

At tendo perciò con fiducia, e con lpgit-
t ima impazienza le dichiarazioni che ella 
sarà per farmi in proposito. (Approvazioni). 

P R E S I D E N T E . L'onorevole ministro di 
grazia e giustizia ha facoltà di par lare . 

F I N OCCHI A R O - A P R I L E , ministro di 
grazia e giustizia e dei culti. L 'onorevole 
Pala con la sua interpellanza ha richia-
mato ancora una vol ta l 'a t tenzione della 
Camera e del Governo sulle condizioni del-
l 'Amministrazione della giustizia nella sua 
isola nat ia , ed ha anche accennato a que-
stioni d 'ordine generale. 

At t r ibuendo la causa della mancanza dei 
t i tolari , in alcune preture della Sardegna, 
pr incipalmente alla differenza esistente nei -
nostri ordinam nt i t ra il numero delle pre-
tu r e e quello dei pretori , l 'onorevole in-
terpel lante ha accennato, e anch'io vi ac-
cennerò, ai precedenti r iguardant i questo 
argomento. 

Nel 1904 colla legge Ronchet t i fu fis-
sato a 1399 il numero dei pretori mentre le 
sedi mandamenta l i nel Regno ammontano 
a 1549; e i 1399 pretor i si r i tennero sufficienti 
ai bisogni dei servizio, tenendo conto della 
sosti tuzione ai pretor i di magistrat i di grado 
inferiore. L'esperienza però dimostrò che la 
mancanza di 150 pretori era eccessiva; e 
colla legge del i907 il numero dei magistrati 
adde t t i alle pre ture , f ra giudici aggiunti e 
giudici, fu elevato a 1500, inferiore sempre 
di 49 a quello delle sedi. Questa disposizione 
non fu modificata nell 'ultima legge del 1912. 

È bene che la Camera abbia presente la 
r ag ione de terminante di questa differenza, 
che può apparire, da una semplice enun-
ciazione, assolutamente ingiustificabile. 

La differenza è in relazione al f a t t o che 
in I t a l i a vi sono molte pre ture le quali 
hanno un numero assai l imita to di cause, 

che si r iducono in alcune a proporzioni 
quasi incredibili. 

I n un elenco che fu pubblicato qualche 
anno fa, in allegato al disegno di legge del 
guardasigilli Bonasi sulle sezioni di pretura, 
fu rono indicate le preture che avevano 
reso in un tr iennio meno di 50 sentenze al-
l ' anno t r a civili e penali. Ho innanzi a me 
questo elenco, nel quale sono comprese 84 

preture , le quali da una media di 14 sen-
tenze risalgono fino alle 50. Ad esse sono da 
aggiungerne altre 48 che in quell'elenco pre-
sentano una media da 51 a 60 sentenze ci-
vili e penali. 

Ora parve ai miei predecessori e alla 0a-
mera che a queste pre ture si potesse prov-
vedere con la destinazione di un udi tore 
autor izza to alle funzioni giudiziarie, senza 
che ne venisse nocumento all 'Amministra-
zione della giustizia. 

Ricordo che io stesso, preoccupato del-
l ' impressione dolorosa provocata dalla ap-
plicazione della legge Zanardelli , con la 
quale s 'era del iberata la soppressione di 
600 preture , mentre di f a t t o ne furono poi 
soppresse poco più che un terzo, dando, 
luogo a vere sperequazioni, per le quali si 
abolirono pre ture che avevano un numero 
r i levante di affari e se ne mantennero al tre 
di molta minore importanza. . . 

Voci: Questo fu f a t t o per ragione poli-
t ica ! 

F I N O C C H I A R O - A P R I L E , ministro di 
grazia e giustizia e dei culti... r i tenni op-
por tuna ? per r iparare agli effett i di alcune 
ingiuste soppressioni, l ' istituzione di alcune 
sezioni di pre tura nelle sedi di maggiore 
impor tanza , r icavando i mezzi necessari 
mercè la t rasformazione in sezioni di quelle 
f r a le pre ture conservate nelle quali il nu-
mero delle cause civili e penali er*a r idot to 
ai minimi termini. 

Questo concetto parve accettabile alla 
Commissione par lamentare che esaminò quel 
disegno di legge; ma poi fu abbandonato , 
perchè, pubbl icato l'elenco di queste pre-
ture, non fu più possibile di dar corso al 
proget to per l'opposizione dei depu ta t i nella 
cui circoscrizione si t rovavano le p re ture 
da t rasformare in sezioni. La quistione fu 
poi risoluta con la legge del 1907. 

Ho fa t to questo richiamo a proposito 
della differenza esistente f ra il numero dei 
p re tor i e quello delle preture , derivante in 
sostanza dal concetto di assegnare uditori 
con funzioni di pretore a quelle sedi nelle 
quali il numero degli affari è assai limi-
ta to . 

Comunque, la differenza del numero dei 
pre tor i in confronto di quello delle pre-
ture non può nè deve essere una ragione 
per determinare la vacanza di magistrat i 
in t u t t e le sedi mandamenta l i . Se per 1500 
di esse vi può essere il pretore t i to lare , 
per le al tre, di minore importanza, si do-
vrebbe sempre provvedere con un uditore 
autor izzato alle funzioni giudiziarie. E se 
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nella legge del 1912 non fu a u m e n t a t o il 
numero dei pretori , fu in pa r t e per questa 
considerazione. 

Certo la questione può essere ora riesa-
mina ta ; e la te r rò presente nello studio 
del disegno di legge al quale accennai nella 
seduta del 20 corrente. 

Forse non sarà necessaria una corrispon-
denza assolutamente ar i tmet ica f r a i pre-
tor i e le p r e t u r e ; ma ad ogni modo cer-
cherò di migliorare questa condizione di 
cose. 

I n t u t t o questo però, onorevole Pa la , non 
en t ra alcun proposito di t r a scu ra re i le-
gi t t imi interessi della sua nobile regione. 
Disgraz ia tamente per alcune sedi della Sar-
degna, e di al tre pa r t i d ' I t a l i a , si t r ovano 
difficoltà grandissime per provvedere i t i -
tolar i delle pre ture , perchè mancano i ma-
gistrati che domandano di esservi dest inat i , 
e per le difficoltà che si oppongono a man-
tener l i nella sede quando si provvede di 
ufficio. E ciò non solo per il desiderio di 
prefer i re residenze migliori, per le insistenze 
dei membri del Pa r l amen to , ma anche per 
ragioni che possono mer i tare speciale con-
siderazione. 

Posso assicurare l 'onorevole in te rpe l lan te 
che, salvo casi eccezionalissimi, non sono 
s ta te in questi ul t imi t empi revoca te le 
destinazioni f a t t e per la Sardegna, onde 
ev i t a re i danni dei f requent i t rasfer iment i , 
perchè una vacanza è sempre un grave in-
conveniente pei r i ta rd i che ne conseguono 
onde provvedere alle nuove nomine, alla 
registrazione dei relativi-decreti e anche per 
i t e rmin i che la legge assegna per l 'assun-
zione del nuovo ufficio. 

Ma per quanto r iguarda la Sardegna, 
debbo dire al l 'onorevole Pa la che, secondo 
i da t i che ha avu to dal Ministero, le sue no-
tizie sono a lquanto inesat te . Io posso assi-
curarlo che dalle 79 pre ture della Sardegna 
in a t t o solamente 14 o 15 non hanno il loro ti-
tolare . E ciò è der ivato , non solo per la 
Sardegna , ma per t u t t o il Eegno, da una 
circostanza che è mio dovere di segnalare 
alla Camera. 

Ho de t to che per un certo numero di 
p re ture si è p rovveduto e si provvede or-
d inar iamente con la nomina di udi tor i au-
tor izzat i . Ora il numero di questi non ha 
po tu to essere comple ta to per l 'assoluta in-
sufficienza del numero degli udi tor i . 

Quando ebbi l 'onore di assumere la di-
rezione del dicastero di grazia e giustizia, 
invece dei 500 udi tor i prevedut i nella legge 

ne t rova i meno di 100. Per provvedere al 
r ec lu tamento necessario ho disposto due 
concorsi annual i , invece dell 'unico concorso 
consueto; e ciò ha reso possibile l ' aumento 
degli uditori , ,senza però fa r raggiungere 
ancora il numero prescri t to. Coll 'aumento 
degli uditori , e quindi di quelli abi l i ta t i , 
spero di poter sodisfare queste legi t t ime 
esigenze, ev i tando per l 'avvenire le vacanze 
che sono state g ius tamente segnalate. 

L 'onorevole Pa la che, in modo così sim-
pat ico, difende in ogni occasione gl ' inte-
ressi legit t imi della sua nobile regione, può 
essere sicuro dei propositi del Governo, che 
sono conformi ai suoi, per garan t i re in essa 
il regolare funz ionamento della giustizia, e 
non mancherà di provvedere in conformità 
a questo scopo col più vivo interessamento. 
(Approvazioni). e»* 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Pa la ha fa-
coltà di dichiarare se sia sodisfat to. 

PALA. Onorevole guardasigilli, onore-
voli colleghi. Considerando che lo écopo 
propostomi con questa interpel lanza, è ob-
biet t ivo, che prescinde dalla forma e che 
mira alla sostanza, io potrei d ichiararmi 
sodisfat to di quella soluzione per equipol-
lent i che l 'onorevole ministro dichiara di 
voler dare alla mia richiesta: « Io assicuro 
l 'onorevole Pala che pretor i , che aggiunti 
giudiziari, io farò del mio meglio per prov-
vedere all 'Isola ». 

Questo r isultato è ce r t amen te in cima ai 
miei pensieri. Se non potrà mandarc i dei pre-
tor i , ci mandi degli aggiunti , perchè non 
è de t to che i pretor i ne sappiano più de-
gli aggiunt i ; quello che preme è che la 
giustizia ci sia come elemento di f a t t o . Chi 
non sarà conten to , appellerà, ma che il 
giudice manchi non può e non deve essere. 

Prescindendo ora da questa considera-
zione, e prendendo a t to della risposta ab-
bas tanza sodisfacente dell 'onorevole mini-
stro, non debbo per al t ro dispensarmi dal 
fare qualche osservazione a quanto egli ha 
det to. 

Ella, onorevole ministro, ha voluto, con 
mol ta finezza di analisi, dare la spiegazione 
del f a t t o e dei motivi per i quali ha princi-
p ia to ad essere deficiente il numero dei ma-
gistrat i inferiori, no tando che quando furono 
presenta t i quei certi disegni di legge di ordi-
namen to giudiziario, da me e da lei r icordati , 
fu rono lasciate fuori p ian ta , per così dire, 
certe p ré tu re , in numero di 40, di 50, di 150. 
Perchè? perchè si considerò che queste non 
davano che qua t t ro o cinque,, od almeno 

155 
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poche sentenze l'anno, quindi non c'era 
necessità di mantenerle sempre coperte. 

Ma, me lo consenta 1' onorevole ministro, 
questo è ragionamento difettoso assai; per-
chè mira a giustificare il fatto che quello che 
l 'onorevole Zanardelli non era riuscito ad 
ottenere per via diretta dal Parlamento, 
sia lecito conseguire in modo indiretto, sop-
primendo di fatto, cioè nella funzione, le 
preture minori, che il Parlamento volle 
mantenute! 

Nessun ministro guardasigilli, una volta 
respinto il progetto della soppressione delle 
preture poteva arrivare allo stesso concetto 
per via traversa. Questa era violazione 
della legge, ed era immorale. Non è cosa 
che riguarda a lei, lo so. Ma io prendo il 
suo ragionamento per quello che vale; e 
soggiungo che se vi erano preture inferiori 
che davano trenta, quaranta, cinquanta 
sentenze, queste preture non erano punto 
le preture sarde. 

L'onorevole Einocchiaro-Aprile ha pre-
sente il disegno di legge Zanardelli e le 
annesse tabelle numeriche degli affari delle 
singole magistrature in quel periodo. Sono 
tabelle che abbiamo spogliato insieme, per-
chè insieme eravamo membri della Commis-
sione dei Diciotto, che esaminava il pro-
getto di sognati abbinamenti, cioè soppres-
sione, che giustamente, per lei e per me, 
deputati, fu seppellito. 

Or bene, onorevole ministro, io lo ricordo 
perfettamente, e non può averlo dimenti-
cato ella, nessuna delle preture sarde, nean-
che l'ultima, era nel numero di quelle che 
per scarsezza di affari meritassero il trat-
tamento obliquo ed ingiusto cui ho accen-
nato ; eppure queste preture furono da 
anni lasciate scoperte ! 

Bisogna provvedervi. Non m'interessa 
che mandi in queste preture un pretore, o 
un consigliere di Cassazione, od un aggiunto, 
ad amministrare giustizia, quello che preme 
è che non manchi il magistrato, perchè il 
diritto del cittadino dell'ultimo paese d'I-
talia è uguale a quello del primo cittadino 
del Eegno, e questa disparità di t rat ta-
mento nell'amministrazione della giustizia 
è la forma più esosa ed antipatica del Go-
verno di classe. 

Onorevole ministro, io prendo atto, ri-
peto, con fiducia delle dichiarazioni che ella 
mi ha fatte . Confido nella sua rettitudine, 
e, se occorre, sebbene in politica la cosa 
non sia di moda, anche nella sua amicizia, 
che quando presenterà i provvedimenti per 
rimediare alle lamentate deficienze di per-

sonale nell 'alta magistratura, provveder» 
anche che non manchi la magistratura nelle 
più umili sedi pretoriali; ove si amministra 
la giustizia ai più, perchè si può dire che 
è nelle preture che si amministra la giu-
stizia del Paese. 

La giustizia dei tribunali, delle Corti dì 
appello e di Cassazione, sia pure: ma è in 
genere la giustizia dei grandi avvocati , la 
giustizia della parte minima della popola-
zione, e della più abbiente; la rispetto, la 
intendo e non la escludo: ma voglio la giu-
stizia dei più, quella che anzi tutto si am-
ministra nelle preture. 

Concludendo, dunque, onorevole mini-
stro, aspetto che le sue promesse corri-
spondano ai fatti ; nella viva fiducia, e sarò 
doppiamente lieto, di dichiararmi allora 
completamente sodisfatto. 

P R E S I D E N T E . Segue l 'interpellanza 
dell'onorevole Meda, al ministro di grazia 
e giustizia e dei culti, « sulla costituziona-
lità del Regio decreto 27 agosto 1913, n. 1015, 
contenente le norme transitorie pel funzio-
namento del giudice unico nei tribunali ». 

L'onorevole Meda ha facoltà di svol-
gerla. 

MEDA.. Onorevoli colleghi, non vorrei 
che aveste l'impressione che io stia per 
riaprire una discussione la quale è durata 
già tanto tempo in questa Camera, e do-
veva considerarsi finita, la discussione cioè 
relativa al disservizio giudiziario e alle con-
seguenti proteste della classe forense ; dis-
servizio e proteste che, sappiamo tutti , 
hanno avuto una delle cause determinanti 
nell'applicazione della legge che ha modi-
ficato i nostri ordinamenti giudiziari con 
l'introduzione del giudice unico nel primo 
grado di giudizio ; perchè la questione che 
sto per fare non è tanto tecnica, quanto 
politica, ed è rimasta riservata nella di-
scussione sul disservizio. 

L'onorevole ministro stesso ha in pro-
posito chiaramente stabilito i termini del 
dibattito odierno nelle dichiarazioni che 
egli ha fat to nella tornata del 20 feb-
braio 1914. In quella tornata (devo ricor-
dare le sue parole perchè sono il punto di 
partenza del mio discorso) egli ha detto : 
« Non è oggi il caso di trat tare un argo-
mento che è stato accennato da alcuni ono-
revoli interpellanti, e ai quali si è ripor-
tato oggi anche l'onorevole Altobelli, sulla 
pretesa incostituzionalità delle norme del 
regolamento col quale si è provveduto alle 
norme necessarie per l 'attuazione del nuovo 
istituto. Di ciò avremo occasione di occu-
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parci quando si t r a t t e r a n n o le interpellanze 
specifiche che in proposito sono s ta te pre-
sentate . Riservo quindi a momento oppor-
tuno la dimostrazione che queste accuse e 
questi dubbi non hanno ombra di fonda-
mento . Se la questione del giudice unico 
ha contr ibui to al l 'agi tazione forense, non 
fu ce r t amen te per la de terminazione dei 
l imiti dei poteri del ministro nel promul-
gare il decreto 17 agosto 1912, che a t t inge 
ad a l t re considerazioni ». 

I n t a n t o , comincio col cons ta ta re una 
cosa. È vero, l 'ho ammesso io stesso un mo-
mento fa , che la questione della costi tu-
zionali tà del decreto 27 agosto 1913, non 
è s t a t a la causa del l 'agi tazione seguitane; 
ma credo di affermare cosa esat ta e di ren-
dere alle Curie i tal iane un ' a t t e s t az ione di 
cui esse non possono dolersi, dichiarando 
all 'onorevole ministro che anche la questione 
politica esse hanno sentito. 

Se l 'onorevole ministro ha veduto , come 
cer tamente ha veduto , i molti reclami che 
furono trasmessi al Governo da pa r t e delle 
rappresen tanze professionali , avrà n o t a t o 
come t u t t e o quasi cominciano con questo 
rilievo: che il decreto 27 agosto 1913 è inco-
sti tuzionale, in quan to esso ha cost i tui to 
per pa r t e del Governo l 'estr insecazione di 
poteri che il legislatore non gli aveva dati . 

I l Governo, n a t u r a l m e n t e , non a m m e t t e 
che questa censura sia fonda ta ; noi, che cre-
diamo invece questa censura fondat iss ima, 
abbiamo il dovere di darne la p rova ; ed a 
ciò è appun to d i re t t a la mia in terpel lanza : 
ne la Camera vorrà disinteressarsene, per-
chè oserei dire che funzione propria e prin-
cipale del Pa r l amen to dovrebbe essere quella 
di vigilare a che i var i po ter i che costitui-
scono lo S ta to non sconfinino e v n o n si in-
vadano rec iprocamente : è dannosissima, 
l ' invasione del potere legislativo nel campo 
del potere esecutivo, e molt i danni al no-
stro paese provengono da questo inconve-
niente; ma a l t r e t t an to , e forse più perico-
losa è l ' invasione del po te re esecutivo nel 
campo del potere legislativo. 

JSTè mi dica l 'onorevole ministro di gra-
zia e giustizia che i codici sono tal i leggi, 
ta l i moli legislative che è impossibile par-
lare della loro r i forma se non a t t raverso 
una delegazione di po te r i ; può essere, ed 
io non vorrò negare che non si debba 
r i formare il codice di procedura civile con 
questo s is tema; ma sono qui a negare che 
ciò si possa fare senza che il Pa r l amen to 
l 'abbia espressamente consenti to e vo lu to : 
venga il guardasigilli a chiederci con un 

disegno di legge la delegazione dei poteri 
; necessari per la r i fo rma del codice di prò-
j cedura civile; il P a r l a m e n t o discuterà, af-
j fermerà i concet t i fondamenta l i a cui in-

t ende che la r i forma debba ispirarsi, e pro-
n u n c e r à . 

Oggi la tesi mia è questa : il Pa r l amen to 
non ha mai deliberato quello che sarebbe 
occorso perchè il guardasigilli potesse pro-
mulgare il decreto 27 agosto 1913, il quale 
esorbita dai poteri che il Governo ha avu to 
dal l 'ar t icolo 23 della legge 19 dicembre 1912. 

Conosciamo t u t t i questo articolo ; ma 
gioverà r icordare che esso, quando ancora 
era l 'art icolo 26 del tes to originario del di-
segno di legge, venne accompagnato al Se-

i na to dalle seguenti parole contenute nella 
. relazione dell'Ufficio centrale, relatore il 
| senatore "Vacca. 

« Coll 'ultima disposizione il Governo chiede 
l 'autor izzazione a dare al t re disposizioni 
t rans i tor ie e al t re disposizioni necessarie 
per l ' a t tuaz ione della legge e a coordinare 
la nuova legge alla legge sul procedimento 
civile e alle al t re leggi dello S ta to . 

« L'Ufficio centrale ha consenti to ad ac-
cordare questa facol tà , che t rovasi confor-
t a t a da precedent i esempi legislativi, sulla 
considerazione che il passaggio dalla pre-

. sente alla nuova legislazione, la quale, me-
dian te lo sdoppiamento della carriera e 
l ' is t i tuzione del giudice unico nel giudizi 
civili dinanzi ai t r ibuna l i in pr ima istanza., 
è p ro fondamen te innovatr ice , richiede pa-
recchie norme d ' in tegraz ione , e che l ' is t i-
t u t o del giudice singolo deve essere coor-
dinato colle leggi vigenti ». 

Ora, onorevoli colleghi e onorevole mi-
nistro, quando si dice norme d'integrazione„ 
norme di coordinamento, si dice qualche cosa 
che tocca la forma, non la sostanza ; si po-
t rà , per in tegrare e per coordinare, modifi-
care ciò che esiste, ma non muta re ciò che 
esiste; perchè allora non si fa opera di in-
tegrazione o di coord inamento , cioè opera 
di esecuzione, ma opera innovatr ice di le-
gislazione. 

E quando l 'onorevole ministro ci pre-
sentò il disegno di legge quale era uscito 
dalle deliberazioni del Senato chiedendocene 
l ' approvazione integrale, accompagnava la 
presentazione colle seguenti parole: « Dei 
provvediment i d 'ordine t rans i tor io e delle 
autorizzazioni da te al Governo di d e t t a r e 
le norme per l ' a t tuaz ione della legge non 

ì occorre alcuna analoga giustificazione, t a n t o 
I sono evidenti i motivi ». E questo era chiaro: 
' in fa t t i non occorreva giustificare la richie-
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sta delle facoltà occorrenti per dare, come 
dice l 'articolo 23, le disposizioni transitorie, 
quelle necessarie per la esecuzione della 
legge, e quelle di coordinamento ad essa 
delle leggi sul procedimento civile e in ge-
nere d'ogni altra legge relativa alla materia. 

La questione allora 'si riduce a questo 
punto, onorevoli colleglli ; il decreto 27 ago-
sto 1913 contiene soltanto disposizioni tran-
sitorie, necessarie, e di coordinamento1? Se 
sì, il Governo ha ragione, e il decreto è co-
stituzionale ; ma se io dimostrerò che con-
tiene disposizioni nè transitorie, nè neces-
sarie, nè di coordinamento, ma innovazioni 
radicali estranee alla materia del giudice 
unico e abrogative di altre disposizioni, 
non aventi rapporto di necessità colla col-
legialità del giudizio, allora avrò dimo-
strato che il decreto non è costituzionale. 

Siamo di fronte a un codice di proce-
dura civile, in miniatura, con quattro ti-
toli e 64 articoli, l'ultimo dei quali ne pro-
mette parecchi altri. 

A questo proposito le dico subito, ono-
revole ministro, che l'articolo ultimo non 
mi persuade affatto ; mi fa un'impressione 
strana il leggere in un articolo che appar-
tiene a un decreto intitolato Norme tran-
sitorie, la seguente disposizione che è bene 
di carattere definitivo : « Le disposizioni 
del Codice di procedura civile, del Codice 
di commercio e di altre leggi e norme con-
trarie alle presenti e incompatibili colle 
medesime, cessano di aver vigore con l 'at-
tuazione di esse ». In via transitoria si com-
mina per decreto Reale la decadenza di ar-
ticoli del Codice di procedura e del Codice 
di commercio ! Ciò è ben grave ! 

Disse il ministro : Io avevo una delega-
zione legislativa a fare ciò ; e quindi ho 
potuto agire colla pienezza di facoltà che 
sarebbe spettata al Parlamento. Adagio : 
non è così. La vostra relazione al decreto, 
onorevole ministro, mostra, nella sua con-

tradditorietà, che voi medesimo vedevate 
le cose in diverso modo : siete d'accordo 
con me laddove scriveste : « I l potere con-
ferito dal Parlamento al Governo, se ha ca-
rattere indiscutibile di delegazione legisla-
tiva, trovava pur sempre i suoi logici con-
fini di esplicazione nello scopo indicato 
dalla legge, che è il coordinamento delle 
norme nuove con quelle preesistenti » pa-
role alle quali io sottoscrivo ; non a quelle in-
vece che le precedono nella relazione : 
« Questo mandato non solo implica un po-
tere di accertamento circa la permanenza 
in vigore delle norme processuali in armo-

nia colla nuova legge, discriminandole da 
quelle che invece fossero inconciliabili 
colla parziale soppressione delle decisioni 
collegiali ; ma importa la facoltà di dettare 
ogni disposizione meglio adatta all'indole 
ed alla disciplina del novello istituto, in 
coordinamento col sistema generale della 
legislazione ». Me ne appello alla Camera : 
mentre le prime parole riportate sono 
esatte, le altre alterano la portata del-
l'articolo 23 della legge. 

Giacché, onorevole ministro, io vi con-
cedo che potevate fare tutto quanto biso-
gnava per il funzionamento del giudice 
unico ; non quindi di dettare disposizioni 
applicabili tanto al giudizio singolare, 
quanto al giudizio collegiale ; eppure ve ne 
sono parécchie nel decreto che col giudice 
unico non hanno nulla a che vedere, o quasi. 

Potrei fare anche un'analisi dei singoli 
articoli ; ma mi fermerò al primo titolo, 
scegliendo in esso specialmente alcune esem-
plificazioni. 

E prima di tutto vorrei sapere per quale 
ragione, istituito il giudice unico, si sia 
fatto scomparire il procedimento sommario. 
Sì, onorevoli colleghi, sì è abolito il rito 
sommario, sostituendogli un rito formale, 
che, senza avere i pregi del vecchio rito 
formale classico, trascina le cause attra-
verso le lungaggini che colla legge del 1901 
si erano volute sopprimere ; ormai « porre 
in decisione » una causa, significa soltanto 
aprire una serie interminabile di scambi 
orali e scritti, in modo da non sapersi mai 
quando ci sia davvero la certezza che il giu-
dice possa accingersi indisturbato a fare la 
sentenza. 

Ho sentito che si sono fatt i parecchi 
elogi al decreto 27 agosto 1913 da coloro che 
lo hanno ritenuto un passo verso l 'attua-
zione dell'ideale della oralità e della con-
centrazione del processo civile; veramente 
non ci vedo nè 1' una cosa nè 1' altra ; 
trovo anzi che dall'oralità del processo ci-
vile, ci siamo molto scostati ; oramai il pro-
cesso è tutto scritto, e la discussione, che 
prima era la regola nel rito sommario, ora 
è la eccezione, si fa quando si richiede, il 
che vuol dire che non si fa quasi mai : 
quanto alla concentrazione io vedo piut-
tosto una discentrazione ad ogni passo. Ma 
non è il punto che mi interessa; io insisto 
a chiedere : che bisogno c'era per attuare il 
giudice unico di fare delle innovazioni ri-
tuali prò o contro l 'oralità, prò o contro 
la concentazione ? E quando mai la Camera 
fu richiesta del suo parere in argomento % 
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E veniamo a qualche altro rilievo. C'è nelle 
norme transitorie il celebre articolo 6, il che è 
ima vera pepinière di novità una più bella 
dell'altra. Comincia col disporre che il giu-
dice .abbia la facoltà in qualunque stato della 
causa d'invitare le parti a comparirgli per-
sonalmente dinanzi, anche senza assistenza 
dei loro procuratori per rispondere a do-
mande del giudice - domande e risposte 
che vengono raccolte in un verbale. 

Che necessità ci fosse di questo, per at-
tuare il giudice unico, non-ho mai capito; 
invece è da osservarsi che c'è nel codice di 
procedura civile un articolo, il 156, il quale 
dispone che avanti al tribunale civile non 
si può stare se non col ministero di procu-
tatore ; nè l'articolo 207 vi deroga sostan-
zialmente ; ma c'è di più. E poi: non è questo 
dell'articolo 6 un vero e proprio interroga-
torio ? E allora tutti gli articoli dal 216 in 
avanti, che sono scritti nel codice di pro-
cedura civile, e che dispongono in qual modo 
si proceda all'interrogatorio, (perchè nel no-
stro istituto processuale, e giustamente, non 
c'è l 'interrogatorio d'ufficio), sono ridotti a 
zero: non sono più le istanze e le deduzioni 
delle parti che costituiscono la struttura 
probatoria delle cause; è l 'iniziativa del 
giudice, il quale può, all'infuori d,ei patroni, 
raccogliere in un verbale risposte che forse 
un giorno le parti si vedranno opposte co-
me vera e propria confessione giudiziale. 

E non basta ancora. L'articolo 6 crea un 
nuovo titolo esecutivo : finora i titoli ese-
cutivi, che io sappia, erano quelli contem-
plati dall'articolo 554 del codice di proce-
dura civile; cioè le sentenze passate in giu-
dicato, o dichiarate esecutive, o gli att i o 
le ordinanze a cui la legge (non le norme 
transitorie disposte con decreto in virtù di 
una delegazione di coordinamento) attri-
buisce il carattere esecutivo; infine i con-
t ra t t i formali e pubblici: ora l'articolo 6 
aggiunge : « Qualora apparisca la possibilità 
di conciliare o transigere la lite (per questo 
fu creato il giudice unico!) , il giudice in-
terpone i suoi buoni uffici: se la concilia-
zione o transazione è concordata avanti al 
giudice, (quindi concordata fra il giudice e 
le parti, anche senza avvocati, perchè gli 
avvocati possono non esserci) il processo 
verbale sottoscritto dalle parti, dal giudice 
e dal cancelliere e sottoposto a registrazione, 
vale come titolo esecutivo », 

IsTon faccio la questione di merito, chè 
altrimenti potrei notare il tentativo di tra-
sportare in tribunale l ' inutile esperimento 
di conciliazione che il Codice eli procedura 

prevede ora solo all'articolo 417 per i giu-
dizii pretoriali ; insisto a chiedere perchè, se 
si voleva realizzare questo magnifico sogno 
dell'abolire liti, avvocati e sentenze, non si 
sia venuti a proporcelo ; e perchè la rea-
lizzazione di questo sogno si sia proprio 
fat ta scaturire dal giudice unico, come una 
necessità del suo funzionamento. 

Sono dunque queste dell'articolo 6 di-
sposizioni transitorie? No. Sono disposi-
zioni necessarie? ISTo. Sono disposizioni di 
coordinamento? I o . E allora, se non sono 
disposizioni transitorie, se non sono dispo-
sizioni necessarie, se non sono disposizioni 
di coordinamento, sono disposizioni inco-
stituzionali. 

Qualche altra osservazione, onorevoli 
colleghi. 

C' è l 'articolo 8, che abolisce per le sen-
tenze di tribunale, anzi del giudice unico, 
la pubblicazione in udienza : anche qui la 
necessità, in relazione alla singolarità del 
giuelizio, nessuno saprebbe dire dove si ri-
trovi. E sì che la sentenza è un atto del 
processo, il quale deve essere tutto pub-
blico. 

B E L L O S B A B B A . Questo è il minore 
dei mali! 

MEDA. ÌTon è il minore dei mali. Mi 
permetto di dissentire da lei; e staremo a ve-
dere quali inconvenienti sorgeranno dalla 
notificazione del cancelliere sostituita alla 
pubblicazione ! E poi la pubblicità non è 
istituita per le parti ma per i terzi e, quando» 
il giudice deposita la sentenza in cancelleria, 
come ne viene ad essere edotto, con legit-
t ima presunzione, il pubblico? 

Comunque, anche qui non è il merito che-
mi importa : sarà magari una riforma ec-
cellente, ma non ha niente a che vedere 
nel funzionamento del giudice unico, quindi 
è incostituzionale. 

E l'articolo 13? Esso crea un genere-
nuovo di sentenze: le sentenze che esistono 
prima di essere scritte o motivate, che non 
sono cioè sentenze a termini dell'articolo 360 
del codice di procedura civile, e che p u r -
tuttavia sono operative di effetti: l 'arti-
colo .13 infatti contempla il caso in cui ili 
giudice debba risolvere un incidente e non 
lo risolva seduta stante, ma invece si prenda 
del tempo per farlo: egli viene in udienza/ 
un bel giorno, e fa mettere a verbale il d i -
spositivo della sua sentenza, che per ciò 
solo è immediatamente esecutoria: però il 
giudice ha tre giorni di tempo per sten-
derla e depositarla in cancelleria: resta a 
sapersi che cosa accadrebbe se per avven-
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-tura, un giudice, dopo aver fatto mettere 
a verbale il dispositivo risolutore di un in-
cidente, e averne così autorizzata l'esecu-
zione, nei tre giorni successivi fosse ridotto, 
magari dalla morte, nella impossibilità ma-
teriale di scriverla ! Sono tutte novità ge-
nialissime, che forse io non intendo per la 
angustia della mia mente; ma, siamo schietti, 
chi avrebbe mai pensato ch'esse fossero la 
«conseguenza del giudice unico? 

Prima di finire, consentitemi un'ultima 
osservazione, che si connette ad un parti-
colare della storia parlamentare della legge. 

Quando l'Ufficio centrale del Senato si 
trovò ad esaminare l'articolo 26 del dise-
gno di legge, rilevò che le disposizioni del 
secondo capoverso dell'articolo 71 e del-
l'ultima parte del numero 1 dell' articolo 
84 del codice di procedura civile (i quali 
sottraggono alla competenza del pretore 
le controversie sulle imposte) meritavano 
di venire soppresse: considerando che colla 
introduzione del giudice unico di prima 
istanza e colla concessione ai pretori della 
inamovibilità, cessavano i motivi di man-
tenere quella deroga alle competenze nor-
mali. 

L'Ufficio centrale del Senato proponeva 
perciò che 1' articolo 21 della legge fosse 
così completato : * La giustizia nei tribu-
nali è amministrata da un presidente o da 
un giudice singolarmente nei giudizi di 
prima istanza in materie civili ; le disposi-

zioni del secondo capoverso dell'articolo 71 
«e dell'ultima parte del numero 1 dell'arti-
colo 81 del Codice di procedura civile sono 
soppresse ». 

In altre parole l'Ufficio centrale del Se-
nato mostrava di credere che se la novità 
del giudice unico doveva importare qualche 
modificazione al Codice di procedura civi-
le, tale modificazione dovesse determinarsi 
subito nella legge medesima. 

Ma il ministro non volle accettare la 
proposta dell'Ufficio eentrale del Senato 
•osservando a sua volta che con essa si ve-
niva a modificare il Codice di procedura 
civile, il che non era nei suoi intenti, per-
chè il Codice di procedura civile non do-
veva modificarsi in quella sede, ma se mai 
con una riforma generale e dopo maturo 
studio: e l'Ufficio centrale del Senato non 
insistette nella sua proposta. 

Or bene : eccoci al decreto 27 agosto 1913, 
e all'articolo 34 delle norme transitorie: 
«con esso si modifica la competenza per va-
lore nelle cause di contestazione di crediti 
fallimentari, stabilendosi che non più il j 

tribunale, ma la Corte di appello conosce 
in secondo grado delle contestazioni di cre-
dito anche inferiori a lire 1,500, anche mi-
nimi. Lo scrupolo che si era avuto di non 
toccar colla legge il Codice di procedura 
in una parte non necessaria alla riforma 
che si introduceva, non si ebbe più quando 
fu la volta non della legge, ma del decreto 
esecutivo. 

Onorevole ministro, ella sa che io non 
sono uso alle parole grosse: e quindi non 
pretendo di affermare che ella abbia com-
messo un arbitrio deliberatamente, sciente-
mente, proprio per la voluttà di sovrap-
porsi al Parlamento e di invaderne i po-
teri: no, si tratta del cattivo andazzo delle 
nostre amministrazioni: non è la prima 
volta, e non è solo in questa materia, che 
a me capita di venire a censurare un si-
mile abuso; lo constatiamo troppo spesso 
su larga scala; ma è da meravigliarsi che 
chi lo denuncia, non trovi un largo con-
senso : a me pare questione che dovrebbe 
interessare tutti noi. (Approvazioni). 

Onorevoli colleghi, se pure si trattasse di 
una modificazione di virgola, quando que-
sta rappresenti l'arbitrio o l'eccesso di po-
tere in uno degli organi dello Stato, avrebbe 
ragione di preoccuparci; e ciascun di noi, 
magistrato, dovrebbe dichiarare la nullità 
di una disposizione incostituzionale, anche 
se miglioie della disposizione conforme alla 
legge: questo è ciò che io vorrei che la Ca-
mera sentisse, che sentisse il Governo. Oggi 
gli arbitri si commettono per soddisfare, 
forse, delle eleganti concezioni di studiosi 
in materia di procedura civile : Dio ci 
salvi dai teorici! Vediamo in pratica le 
conseguenze dei loro esperimenti; ne na-
scono tali grovigli da bisognare che gli av-
vocati se ne cavino collo sciopero! Domani 
però si potrebbe trattare di una materia 
anche più delicata, di interessi anche più 
gravi, compromessi in misura ben più sen-
sibile. 

Onorevole ministro, concludo; le do-
mando, non che ella si riconosca in colpa ; 
si difenda pure, e procuri di persuadermi che 
nel caso attuale io ho torto; vedremo se 
le riuscirà : ma non sconfessi il principio ; 
e siunisca a me nel proclamare che le de-

legazioni legislative non possono aversi se 
non espresse, e che il Governo non può 
avere il diritto di agire se non in base alle 
facoltà che gli sono consentite o dallo Sta-
tuto fondamentale o dalle leggi. (Vive ap-
provazioni — Molti deputati si congratulano 
con Voratore). 
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P R E S I D E N T E . L'onorevole ministro di 
grazia e giustizia ha facoltà di rispondere. 
/ F I NOCCHI A R O - A P R I L E , ministro di 
grazia e giustizia e elei culti. Ho ascoltato 
con tu t ta l'attenzione lo svolgimento che 
l'onorevole Meda ha dato alla sua inter-
pellanza. 

Egli, pur riferendosi alle recenti agitazio-
ni, non si è fermato su di esse. E alla mia 
volta non ritornerò su di un argomento 
del quale si è già occupata la Camera per 
parecchie sedute. Confermo in proposito 
le dichiarazioni che feci nella seduta del 
20 febbraio. Si parlò anche allora di dubbi 
sulla interpretazione da darsi ad alcune 
parti del decreto del 27 agosto 1912. Una 
riforma di così rilevante importanza, che 
modifica sostanzialmente le norme rego-
latrici del procedimento civile in prima 
istanza, doveva necessariamente incontrare 
delle difficoltà; ed il Governo, nel det-
tare il decreto riguardante 1' attuazione 
dell'articolo 18 della legge del dicembre 
1912, considerò anche l 'eventualità di ag-
giunte e chiarimenti al decreto stesso: e 
in seguito all'esperimento che si è fatto, 
come dissi già, queste aggiunte e questi 
chiarimenti, tenuto conto delle proposte 
delle magistrature e delle curie, potranno 
esser fatte per assicurare il funzionamento 
regolare della riforma. 

Ma la questione sollevata dall'onorevo-
le Meda investe un'argomento più grave, 
perchè, secondo l'onorevole interpellante, 
come ha rilevato nella chiusa del suo di-
scorso, non è soltanto di carattere tecnico, 
ma assume significato politico, estenden-
dosi allo esame dei limiti dei poteri attri-
buiti al Governo dalla legge del 1912, e al 
modo come li ha esercitati. 

L'onorevole Meda ha insistito troppo 
nel definire il decreto del 27 agosto come 
un provvedimento puramente transitorio. 
Ora ciò anzitutto importa chiarire, perchè 
l'articolo 23 non dà solamente al Governo 
la facoltà di aggiungere alcune disposizioni 
transitorie per l 'attuazione della legge, ma 
consente poteri assai più larghi, e contiene 
una vera delegazione per l 'applicazione" 
della riforma contenuta nell' artìcolo .18 
della legge. 

L'articolo 18 infatti è così concepito: 
« La giustizia nei tribunali è ammini-

strata dal Presidente e da un giudice sin-
golarmente nei giudizi di prima istanza in 
materia civile. 

« In materia penale e nei giudizi d'ap-
pello e in materia civile, il tribunale giu-
dica con l ' intervento di tre giudici ». 

Questa disposizione, che modifica l'or-
dinamento precedente, non poteva essere 
attuata con disposizioni transitorie soltanto. 
Perciò l 'articolo 23 della legge autorizzò il 
Governo, non solo a dare le altre disposi-
zioni transitorie, ma anche a dare ogni di-
sposizione necessaria per V attuazione della 
presente legge, per coordinare ad essa le leggi 
sul procedimento civile e le altre leggi dello 
Stato e stabilire i termini nei quali la legge 
deve essere applicata. 

Questa larga facoltà importava il man-
dato di regolare il procedimento civile in 
prima istanza in armonia all'istituto nuovo, 
perchè, non esistendo nel codice alcuna 
norma per sè idonea a governare il procedi-
mento avanti il giudice singolo nei tribu-
nali, era affidato al Governo di determi-
narla; quindi, come fu detto nella relazione 
al Re, un potere di accertamento circa la 
permanenza in vigore delle norme proces-
suali in armonia colla nuova legge, discri-
minandole da quelle che invece fossero in-
conciliabili con la parziale soppressione 
delle decisioni collegiali; e quindi importa 
la facoltà di dettare ogni disposizione me-
glio adatta all' indole e alla disciplina del 
novello istituto in coordinamento col si-
stema generale della legislazione. ¡Di qui la 
necessità di revisione attenta e scrupolosa 
di molteplici disposizioni legislative, tanto 
nel codice di procedura civile quanto in 
quello di commercio che, oltre all ' intero 
terzo libro sul fallimento, contiene non po-
che altre regole di carattere processuale. 

Coll'articolo 18 della legge, come fu af-
fermato nella discussione alla Camera e al 
Senato, si mirò principalmente ad assicu-
rare una semplicizzazione notevole nei giu-
dizi di prima istanza, come avviamento ad 
una più larga riforma di tutto il procedi-
mento civile. 

L'articolo 23 della legge non poteva per-
tanto avere il significato ristretto e limi-
tato che ha creduto di attribuirvi l'onore-
vole Meda; ma invece quello che sorge dal 
complesso delle sue disposizioni dirette a 
coordinare il codice fondato sul sistema 
della collegialità al nuovo sistema; e que-
sto coordinamento significava necessaria-
mente il potere di modificare tut te le norme 
fondate sulla collegialità. 

Se questo non fosse stato il concetto del-
l'articolo 23 non saprei intendere come sa-
rebbe stata possibile l 'attuazione della legge, 
ridotta ad una semplice affermazione non 
suscettibile di pratica esecuzione, non es-
sendo possibile immaginare un coordina-
mento il quale non tenga conto che la base 
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fondamenta le del giudizio è radica lmente 
m u t a t a . 

Metodo di coordinamento, si dice, non 
significa modificare. Vorrei un po' sapere 
che cosa significa, perchè applicare il siste-
ma del giudice unico al codice vigente, il 
quale è fondato sulla collegialità, significa, 
lo r ipeto ancora una volta, modificare la 
legge in t u t t e le disposizioni incompatibi l i 
col nuovo sistema, in modo da assicurare il 
funz ionamento del nuovo is t i tu to . (Com-
menti). 

LUCCI. La funzione, non i poteri . 
F I N O C C H I A R O - A P R I L E , ministro di 

grazia e giustizia e dei culti. E la funzione 
è appunto regolata col decreto del 27 agosto. 

LUCCI. Non pare . 
F I N O C C H I A R O - A P R I L E , ministro di 

grazia e giustizia e dei culti. È facile di-
mostrarlo. Non era possibile di in tendere 
l imi ta to l 'articolo 23 alla sola riduzione bu-
rocrat ica del personale giudicante, o alla 
semplice dichiarazione che si assegnavano 
al giudice le a t t r ibuzioni del collegio; e la 
modifica delle disposizioni r iguardan t i o 
connesse col giudizio collegiale, impor tava 
appun to regolare le funzioni e non i poteri 
del giudice. 

I l ca ra t te re del manda to fu segnalato 
già nella relazione a Sua Maestà, che ri-
cordò l 'onorevole Meda. L 'onorevole in-
terpel lante , ha dimostra to di averla esa-
mina ta dal suo punto di vista ; ma molte 
delle critiche che sono s ta te f a t t e fuor i di 
quest 'Aula , dimostrano che non si è t e n u t o 
abbas tanza conto della relazione che pre-
cede il decreto e lo illustra nelle singole 
sue par t i rendendo ragione di ciascuna 
delle norme in esso contenute . 

Del resto anche per la r i forma del pro-
cedimento sommario, con la quale furono 
conferite al Governo facol tà identiche, e 
che modificò sostanzialmente il sistema pree-
sistente, si r ipetè l 'accusa di incostituzio-
na l i t à ; ma anche allora f u giudicata inat-
tendibile, e la giurisprudenza fu concorde 
nel r i tener la tale. 

Certo, se avesse potu to il nuovo i s t i tu to 
essere coordinato ad una larga r i forma del 
Codice di procedura civile, i dubbi e le in-
certezze che si sono oppost i sarebbero s t a t i 
in molta p a r t e evi ta t i . Ma poiché una ri-
forma sostanziale complessiva del Codice 
richiedeva una larga preparazione, l ' a t t ua -
zione del giudice unico doveva essere rego-
la ta in modo da rendersi possibile, colle 
conseguenti modificazioni del codice vi-

gente in t u t t o quan to aveva relazione col-
la r i fo rma . 

Ho accennato a modificazioni perchè i! 
coordinamento senza di ciò era impossibile. 
Nella discussione innanzi al Senato, rispon-
dendo ad alcune osservazioni f a t t e autore-
volmente dall 'onorevole senatore Perla , a-
vevo già avver t i to che la facol tà di coordina-
mento era indispensabile specialmente per le 
modificazioni da in t rodur re nel Codice di 
procedura civile, in seguito all ' ist i tuzione del 
giudice unico in prima istanza. Quindi non 
è esat to affermare che il decreto 27 agosto 
doveva avere il ca ra t te re di un regolamento, 
perchè non doveva essere un regolamento , 
ma l 'esecuzione del manda to aff idato al po-
te re esecutivo di a t t u a r e la legge che isti-
tu iva il giudice unico, segnando t u t t e le 
disposizioni necessarie e modificando in 
questa pa r te le leggi processuali e le a l t re 
leggi. 

I l compito ce r t amen te era assai diffì-
cile da ta la s t r u t t u r a del vigente sistema 
processuale. Se il decreto risponde a questo 
scopo lo dirà in definitiva l 'esperimento 
che di esso si va facendo. Esso po t r à essere 
corretto, completa to e migliorato, ma ri-
solve nel solo modo che era possibile il 
grave problema di coordinare al vecchio 
codice il nuovo sistema e il nuovo ordina-
mento . 

Nonostante i dubbi sollevati dall ' onorevole 
Meda e da altri , io non so intendere come 
avrebbe p o t u t o a l t r iment i essere svolta e 
a t t u a t a la facol tà con tenu ta nell 'ar t icolo 23 
della legge. 

Nessun eccesso di potere, quindi, ma l'e-
sercizio di facol tà che il Pa r lamento ha 
conceduto al Governo, non potendosi altri-
ment i in tendere l 'ar t icolo 23 della legge. 
Una diversa in terpretazione, giova ripeterlo, 
avrebbe reso impossibile l ' a t tuaz ione del 
nuovo ordinamento . 

Ma l 'onorevole Meda non si è l imitato 
ad oppugnare nel suo complesso il decreto 
coll 'accusa di incost i tuzional i tà . H a criti-
cato altresì a lcune disposizioni singole come 
.eccedenti i l imiti desi m a n d a t o e, nel me-
r i to , come inopportune e dannose. 

Mi sarà facile dimostrare che ciò non ha 
fondamen to . 

Si è de t to che è offeso dal decreto il con-
ce t to della oral i tà , r iducendosi la discussione 
ai minimi t e rmin i o sopprimendola . Ora ciò è 
assolu tamente inesat to ; e bas ta r ichiamarsi 
al testo del decreto. I n f a t t i gli articoli 2 
e 5 dicono cosa diversa. Po t remo, se sarà 
necessario, rendere più chiare queste dispo-



Atti Parlamentari _ 1903 — Camera dei Deputali 

LEGISLATURA XXIV - l a SESSIONE - DISCUSSIONI - TORNATA BEL 2 MARZO 1 9 1 4 

sizioni o completarle, ma non è legittimo 
dare ad esse un significato così eccessivo e 
non conforme al vero. La discussione non 
solo non è soppressa, ma è espressamente 
m a n t e n u t a pei giudizi sulle cause urgent i 
e contumacial i (articolo 2), ed è man tenu ta 
(articolo 5) per t u t t e le a l t re . La facoltà 
di r inunciare alla discussione, anche taci-
t amente , non è una novità , perchè è nella 
d iu turna osservanza. 

Quanto alle facol tà conferite al presi-
dente, cosa necessaria nel nuovo sistema, 
che, estendendone i poteri , grava su di esso 
la maggiore responsabilità, basterà notare 
che quella di delibare in una prima fase 
la causa per destinare il giudice aggiunge 
una garanzia effet t iva processuale, e non 
può quindi dar ragioni a censura. 

L 'ar t icolo 6 poi ha dato luogo ad osser-
vazioni che sono, a dir vero, non giustificate. 
La facoltà conceduta al giudice di far com-
parire le par t i personalmente per ot tenere 
schiarimenti, e, se ne veda la possibilità, 
t e n t a r n e la conciliazione, è oggetto di lodi 
altissime e di censure egualmente vivaci. 
Quelle si ispirano all' esempio delle più 
civili e progredite legislazioni moderne ; 
queste a t t ingono spiegazione dal t imore di 
abusi. Gli abusi però non sono temibi l i ; 
perchè il testo medesimo dell' articolo 6 
pone nelle mani delle par t i un freno auto-
matico, con cui possono esse medesime im-
pedirli. I n f a t t i la comparizione delle par t i 
deve avvenire in contradi t tor io . Basta che 
una si as tenga dal comparire perchè l'al-
t r a non possa comunicare col giudice. 

Del resto quanto agli schiarimenti la 
de t ta facoltà esisteva già nel codice di pro-
cedura civile per t u t t e le cause innanzi i 
pretor i (articolo 446) e per le cause commer-
ciali avant i i t r ibunal i (articolo 401). Non 
può dunque essere incosti tuzionale aver la 
applicata anche al giudice singolo. 

Le par t i poi possono farsi assistere dai 
loro patrocinatori , e ciò fa ranno normal-
mente. I l processo verbale conterrà som-
mar iamente le domande e le risposte ; e 
solo nel caso che si debba inserirvi una con-
venzione per t ransazione o conciliazione, 
1' articolo 6 nel capoverso richiede la sot-
toscrizione delle par t i , e in questo caso 
è ovvio che debba contenere le specifica-
zioni necessarie alla validità del con t ra t to . 

L 'onorevole Meda si è sorpreso di ve-
dere a t t r ibu i to in questo caso al processo 
verbale il ca ra t te re di t i tolo esecutivo e l 'ha 
considerato come una modifica non neces-
saria dell 'articolo 554 del codice. Egli però 

non t ien conto che proprio l 'articolo 554 
dà cara t te re di t i tol i esecutivi agli a t t i con-
t r a t tua l i r icevuti da notaro o da altro pub-
blico ufficiale autor izzato a riceverli. Ora 
una transazione innanzi al presidente del 
t r ibunale , è forse qualche cosa di meno del 
semplice con t ra t to notarile ? 

L 'onorevole Meda ha criticato anche 
l 'articolo 8, perchè, invece della pubblica-
zione della sentenza in udienza, stabilisce 
l 'avviso immediato del deposito della sen-
tenza in cancelleria, che permet te di otte-
nere subito la copia a chi vi ha interesse, 
abbreviando gli indugi superflui del pro-
cesso. 

Ma l 'onorevole Meda non ignora che 
l 'articolo 3ti6 del codice vigente, se prescrive 
la pubblicazione, non attr ibuisce alla man-
canza di essa sanzione di nulli tà, e la giu-
r isprudenza concorda nel riconoscere che la 
omessa pubblicazione non toglie validità ed 
efficacia alla sentenza. Se è prescr i t ta pel 
pretore, ha lo scopo di servire di surroga 
alla notificazione, e risponde alla costru-
zione del giudizio pretoriale, che non poteva 
adat ta rs i in te ramente per la procedura in-
nanzi al giudice unico. 

Ma parlare, a proposito dell 'articolo 6, 
di incosti tuzionali tà, è cosa assolutamente 
fuori di proposito. E lo stesso è a dire per 
le osservazioni f a t t e sull 'articolo 13, in torno 
al quale la relazione al E e contiene t u t t e 
le spiegazioni necessarie che escludono il 
significato che ha creduto di darvi l 'onore-
vole interpel lante. 

Quanto al l 'ar t icolo 34 r iguardante le 
contestazioni sui crediti proposte nel corso 
della verificazione, soppressa la collegialità 
nelle decisioni di primo grado, esse sono 
a t t r ibui te al giudice del fal l imento salvo 
il g ravame alla Corte di appello. 

L'onorevole Meda si sorprende di ciò, 
ma non t iene conto che non era possibile 
col nuovo sistema di fare appello al t r ibu-
nale. È perciò che si è deferito l 'appello al 
magistrato di secondo grado. E la soluzione 
è na tu ra le e logica conseguenza del m u t a t o 
ordinamento. 

Ad avvalorare le sue osservazioni l 'ono-
revole Meda ricorda che, innanzi al Senato, 
io mi opposi alla proposta di modifica della 
competenza dei pretori in materia di im-
poste, giudicandola esorbi tante dalla ri-
forma, mentre poi lo avere affidato alla 
Corte di appello il g ravame sulle contesta-
zioni pei crediti nel corso della verificazione 
in sede fa l l imentare importa una modifica 
alle regole della competenza. 
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Non avverte però che nel primo caso 
si sarebbe verificata una modificazione di 
competenza non necessaria, nè connessa 
col nuovo is t i tuto del giudice singolo, men-
t re l ' ipotesi dell 'articolo 34 è assolutamente 
diversa; e, colla soppressione del magis t ra to 
collegiale in prima istanza, non vi era al-
t r a soluzione che quella con tenu ta nell 'ar-
ticolo 34. 

Queste sono in sostanza le osservazioni 
specifiche dell 'onorevole Meda, le quali non 
danno cer tamente molta forza alla sua tesi 
r iguardante la pretesa incost i tuzionali tà 
del decreto del 27 agosto. 

A me incombeva l 'obbligo di r ispondere 
a quanto è stato det to nella presente di-
scussione, e di dare le spiegazioni necessarie 
sulle disposizioni alle quali si è accennato. 
Ripeto però ciò che dissi già nella seduta 
di venerdì a proposito delle modificazioni 
che si invocano su ta lune delle norme conte-
nute nel decreto, cioè che queste norme po-
t ranno essere oppor tunamente chiarite e 
completate . Io confermo che terrò nel mag-
gior conto, i vot i e le proposte delle Curie. 
Ma da ciò alla tesi ardi ta che il Governo 
si è reso responsabile di un a t to incostitu-
zionale, esorbi tante dai limiti delle facoltà 
concedute dalla legge, corre un abisso ; 
t a n t o più quando questa accusa, come ho 
dimostrato, non è sotto alcun aspet to giu-
stificata. 

I dubbi e le incertezze che sono sorte 
derivano dalla gravi tà della innovazione e 
delle difficoltà sorgenti dalla necessità di 
coordinarla col vecchio Codice. Ma anche 
ciò serve a dimostrare sempre più quanto 
sia evidente il bisogno di a f f re t ta re , per 
quan to è possibile, la preparazione del nuovo 
Codice di procedura civile, onde le nuove 
riforme, e le altre che giustamente si invo-
cano, siano ispirate ad un concetto vera-
mente organico. (Bene!) 

A questa riforma del procedimento ci-
vile, l 'augusta parola del Ee richiamò il 
Pa r l amen to nell 'inizio di questa legislatura, 
e il Governo vi dedicherà l 'opera sua più as-
sidua col solo scopo di iniziare e avviare gli 
studi necessari onde, in tempo non lontano, 
il grave problema possa essere risoluto se-
condo la t radizione giuridica del nostro 
paese, a tu te la di t u t t i gli interessi e a di-
fesa di ogni dir i t to . (Vive approvazioni)'.f 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Meda ha 
facol tà di dichiarare se sia sodisfat to. 

MEDA. Onorevole ministro, la ringrazio 
dell 'ampia risposta, e posso assicurarle che 

nel voto di un 'organica r iforma delle nostre 
ist i tuzioni di procedura civile, io non sono 
secondo a nessuno : ho sol tanto qualche 
dubbio che questa grande r i forma non sia 
per adesso ma tu ra ; e diffido delle varia-
zioni f rammentar ie che potrebbero pregiu-
dicarla nel r isul tato definitivo: onde quello 
che l 'onorevole ministro ha de t to a propo-
sito della sua intenzione di una riforma 
completa, mi pare dovrebbe essere l 'argo-
mento migliore per dimostrare la conve-
nienza di non fare esperimenti, i quali 
t roppe volte non corrispondono allo scopo 
di chi li t en ta . 

Det to questo in linea pregiudiziale, per-
me t t a che, pr ima di concludere con una 
dichiarazione, faccia qualche ret t i f ica. 

Non credo di aver det to che l ' a t tua -
zione del manda to conferito al Governo 
con l 'articolo 23 della legge dovesse inten-
dersi nel senso di escludere qualsiasi modi-
ficazione. No ; anzi ho det to che coordi-
nare significa anche modificare, ma non 
muta re : r i tengo che t r a modificare e mu-
ta re vi sia una differenza sostanziale, e la 
Camera non ha certo bisogno di una le-
zione di filologia per persuadersene : del 
resto, ripeto, si capisce che per l 'esecuzione 
della legge si dovessero modificare, e sia 
pure mutare , disposizioni vigenti, ma non 
si capisce che si dovessero modificare di-
sposizioni le quali r ispondono ad is t i tut i 
che potevano vivere anche col giudice unico 
perchè non erano legate essenzialmente e 
necessariamente all ' ist i tuto del giudice col-
legiale. 

Questa è la mia tesi, e 1' onorevole mi-
nistro non mi pare che l 'abbia invest i ta e 
demolita vit toriosamente; p iu t tos to mi pare 
che l 'abbia elusa. 

Egli ha det to che se io avessi le t ta la 
relazione vi avrei t rova to le giustificazioni 
dei p rovvediment i da me censurati; ora 
nella relazione che io lessi, giustificazioni 
t rovai , ma non persuasive: per esempio quan-
do la relazione dice che la novi tà della chia-
mata personale delle par t i d a v a n t i al giu-
dice è già contenuta nell 'articolo 250 dell 'or-
d inamento giudiziario, dice una cosa non 
esat ta , poiché l 'articolo 250, e lo sappiamo 
t u t t i , dà facol tà al giudice di chiamare i 
procura tor i delle par t i davant i a sè per 
schiarimenti , non le par t i senza assisten-
za, per rendere un interrogatorio di cui si 
fa verbale che costi tuirà prova in giudizio. 
Così a to r to l 'onorevole ministro mi ha ri-
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sposto che la variazione della competenza 
nelle contestazioni fallimentari si è dovuta 
fare perchè non c'è più tribunale; o meglio, 
perchè, una volta che il giudice unico pro-
nuncia sulle contestazioni, qualunque ne sia 
il valore, non resta come giudice di secondo 
grado che la Corte: ma come H non c'è più 
tribunale H allorché il giudice delegato ri-
solve una controversia relativa ad un cre-
dito di 150 lire, putacaso, non pronunzia for-
se in materia di competenza del pretore, e 
dalle sentenze pretoriali non è forse dato 
l'appello al tribunale giudicante in collegio? 

Si poteva quindi stabilire - e sarebbe 
stato costituzionale - che nelle contesta-
zioni per cifra di competenza del pretore 
l'appello fosse, come per tutte le sentenze 
di pretura, al Collegio, senza incombrarne 
le Corti d'appello, causando alle parti spese 
non trascurabili. 

Quanto alla comparazione tra quello 
che si verifica oggi e quello che si è veri-
cato nel 190.1 nell'occasione della legge per il 
procedimento sommario ; osservo che la 
comparazione non regge. 

La legge per il procedimento sommario 
non faceva se non rendere normale quello 
che nel Codice di procedura civile era eccezio-
nale : tale normalità venne a t tuata con una 
serie di disposizioni che erano forse anche 
allora eccessive, ma non toccavano la so-
stanza del procedimento quale era delineato 
nel Codice di procedura civile. E le con-
troversie, del resto, che l'onorevole mini-
stro ha ricordate, sulla costituzionalità del 
decreto 31 agosto 1901, sono state tut te ri-
solte dal magistrato non nel senso che 
non fossero proponibili in quanto che esi-
stesse quella delegazione legislativa che an-
che allora il Governo invocava; ma nel 
senso che la denuncia di incostituziona-
lità non reggesse quanto al contenuto delle 
disposizioni impugnate: vedremo se nelle 
contestazioni che verranno sul decreto di 
cui discutiamo oggi, la risposta sarà uguale. 

Onorevole ministro, con tut to il buon 
volere che avrei di riattestarle la mia con-
siderazione... 

F I N O C C H I A R O - A P R I L E , ministro di 
grazia e giustizia e dei culti. Reciproca! 

MEDA ...non posso dichiararmi sodi-
sfatto. 

La questione che ho portato qui non è 
di quelle che si risolvono con uno stato di 
animo, e sulle quali si può sorpassare per 
riguardo alle persone : io debbo mantenere 
fede ad un convincimento che mi ha sem-
pre sorretto nella vita pubblica, e senza 

del quale non mi saprei orientare nel mare 
della polit ica; il convincimento che la più 
gelosa delle garanzie politiche stia nella de-
limitazione rigorosa delle attribuzioni e dei 
poteri ; convincimento che non mi permette 
di accedere alle giustificazioni odierne del 
ministro. {Approvazioni). 

P R E S I D E N Z A D E L Y X C E P R E S I D E N T E C A R C A N O . 

P R E S I D E N T E . Vengono ora le inter-
pellanze, t ra loro connesse per analogia di 
argomento, relative all'industria degli zuc-
cheri. 

La prima è quella dell'onorevole Piro-
lini, Colajanni, Comandini, Mazzolani, Gau-
denzi, E . Chiesa, e Saraceni, ai ministri di 
agricoltura, industria e commercio e delle 
finanze, « per sapere quali provvedimenti 
intendano prendere di fronte alla minac-
ciata chiusura di parecchi zuccherifìci, la 
quale sconvolgerebbe profondamente l'agri-
coltura di alcune regioni d'Italia ». 

L'onorevole Pirolini ha facoltà di svol-
gere la sua interpellanza. 

P I R O L I S I . Onorevoli colleghi, l 'inter-
pellanza che mi accingo a svolgere, dovrebbe 
essere il più dolce argomento delle nostre 
discussioni, ma per diverse ragioni, delle 
quali si è anche occupata la stampa ita-
liana in questi ultimi mesi, anche questo 
argomento degli zuccheri avrà pur troppo 
le sue amarezze. 

Io però inizierò la trattazione della crisi 
zuccheriera nel modo più obbiettivo possi-
bile, affinchè la Camera sia serenamente 
illuminata sui termini del ponderoso pro-
blema, il quale non ha bisogno, malgrado 
la sua grande ripercussione sull'agricoltu-
ra del nostro paese, di t inte troppo accese 
per essere prospettato più limpidamente 
nella sua attuali tà . 

In fa t t i in questi giorni, gli agricoltori 
delle zone bietolifere, dovrebbero sapere 
se continuare ancora nella semina delle bie-
tole, oppure ritornare alle vecchie colture 
del granone e della canape, meno reddi-
tizie della barbabietola medesima. Gli agri-
coltori perciò ascolteranno volentieri la 
parola e il consiglio dell'onorevole mini-
stro di agricoltura, per sapersi regolare in 
questi frangenti. 

Noi siamo di fronte, e voi lo sapete, 
onorevoli colleghi, ad una grave crisi sac-
carifera, perchè l'ultima annata si chiuse 
con uno stocic abbastanza rilevante di zuc-
chero rimasto nei magazzeni. Si parlò in-
fatt i di più di tre milioni e mezzo di zuc-
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chero ment re t u t t i sanno che lo zucchero 
consumato in I ta l ia annua lmen te non su-
pera il milione o gli 800 mila quintal i . Come 
si è fo rmato questo stock eccessivo ? 

Veramente esso non risale del t u t t o a 
cause commerciali , perchè nello scorso au-
tunno , per una f o r t u n a t a combinazione di 
fenomeni natura l i , alcune zone, special-
mente del l ' I ta l ia centrale, hanno da to un 
p rodo t to quasi doppio di quello degli anni 
precedent i . 

Ma non sarebbe esat to nemmeno affer-
mare in modo reciso che lo stock eccezio-
nale sia s ta to procura to esclusivamente dal-
l ' a n n a t a abbondan t e , a l t re cause sono cer-
t a m e n t e en t r a t e in giuoco e dalla ricerca 
di queste cause non deve essere escluso il 
funz ionamen to stesso del monopolio pri-
va to dello zucchero, il quale, col sistema di 
cartello, avendo l imi ta to negli anni pas-
sati alle fabbr iche sindacate le zone di ven-
di ta e de te rmina t i i prezzi, si precluse uno 
smercio maggiore e quindi un più normale 
sfollamento dello stock. 

Una r iprova di ques t 'u l t ima osservazione 
noi l ' abbiamo nel contegno commerciale 
della fabbr ica di Ponte longo, f o r m a t a con 
capital i del Belgio, la quale sfuggita, fino 
a poco t empo fa, alle catene del trust i ta -
liano si è messa col medesimo in gara di 
concorrenza, obbligando l 'Unione Zuccheri 
a r ibassare i prezzi fino a lire 120 circa al 
quinta le , ment re una vol ta lo si pagava lire 
140 e poi 130 al quintale. 

Una notizia di questi giorni ci racconta 
che anche la fabbrica belga di Pon te -
longo sarebbe e n t r a t a nel trust i tal iano. 

Mi rincresce per i consumator i che ave-
vano t u t t o da guadagnare da quella con-
correnza, e, a dire il vero, non si comprende 
bene perchè la fabbr ica di Ponte longo ab-
bia ceduto. Nell 'ul t ima a n n a t a essa aveva 
p rodo t to più di centomila quintal i di zuc-
chero e li aveva esi tat i fac i lmente avendo 
p o t u t o smerciarli in più larga superfìcie ita-
liana di quello che non si possa vendere 
s tando nel trust. 

Comunque, da to il f a t t o inconfutabi le 
dell 'enorme stock di zucchero che esiste nei 
magazzini, dobbiamo esaminare il modo 
col quale gl ' industr ial i hanno creduto di 
provvedervi . Essi hanno creduto di prov-
vedervi in un modo abbas tanza spiccio e cioè 
per mezzo della cosidetta serrata degli sta-
bilimenti. L ' anno scorso, compiu ta l a cam-
pagna saccarifera, inviarono una circolare 
ai co l t iva tor i delle bietole da zucchero, che 
non avevano con essi dei c o n t r a t t i poliennali, 

colla quale si avver t ivano che le fabbr iche 
non avrebbero più p o t u t o accogliere nuove 
bietole per il 1914. 

È s tata questa dichiarazione di ser ra ta , 
incau ta e ingenerosa, non provocata , come 
avviene genera lmente nelle serrate indu-
striali, da competizioni t r a capitale e la-
voro, che ha susci tata l 'agi tazione a t t ua l e 
nelle zone saccarifere e che quindi ha in-
do t to i depu ta t i di quelle zone a presen-
t a re interpel lanze allo scopo di r ichiamare 
l ' a t tenzione del Pa r l amen to e del paese in-
to rno a questa grande questione. 

E gl ' industr ial i dello zucchero non de-
vono dare colpa che a sè stessi se al loro 
decreto-catenaccio rispose già la s tampa 
i ta l iana coll 'ul t ima sua discussione inve-
stente t u t t o int iero il regime degli zuccheri, 
così come è sorto e come si è svolto in 
I ta l ia . 

È la storia d ' a l t ronde dell 'ul t imo decen-
nio, da quando cioè t u t t i i paesi p rodu t to r i 
di zucchero sono stat i chiamat i a parteci-
pare alla Conferenza internazionale di Bru-
xelles, alla quale si fece rappresentare anche 
l ' I t a l i a per mezzo del nostro collega ono-
revole Maraini . 

Noi andammo nel 1902 a quella Confe-
renza e ne acce t t ammo i r isul ta t i con delle 
riserve, ma quando più t a rd i da Bruxelles, 
si t en tò di premere con delle restrizioni sul-
l ' I ta l ia , il nostro paese uscì del t u t t o da 
quella Convenzione e col 1° se t tembre dello 
scorso anno noi siamo to rna t i in l ibertà 
completa , l ibertà che andiamo però pagando 
molto cara perchè il nostro i solamento 
zuccheriero ha da to diri t to ai paesi facent i 
p a r t e di quella Convenzione di applicare 
contro l 'esportazione nost ra dello zucchero 
le famose tasse penali che ci rendono quasi 
impossibile l 'esportazione medesima. Si not i 
che all 'estero, e cioè nei paesi aderent i alla 
Convenzione di Bruxelles, le tasse sugli zuc-
cheri sono in questo f r a t t e m p o diminuite 
ed è a u m e n t a t o invece il consumo, men t re 
in I ta l ia sono aumenta te le tasse ma il 
consumo non è a u m e n t a t o in confronto di 
ciò che avviene all 'estero e in confronto 
del l 'aumento della nostra stessa produzione. 

In I ta l ia , dunque, allo spassionato stu-
. dioso di questi fenomeni economici si pre-

senta una domanda to rmen tosa : perchè gli 
i ta l iani hanno consumato meno zucchero in 
proporzione di quello che è s ta to consumato 
al l 'es tero? Perchè in I t a l i a lo zucchero co-
s ta t r o p p o caro, e quindi non è d iven ta to , 
come in a l t r i paesi, un articolo di largo 
uso popolare, come meri terebbe di esserlo 
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per le sue pregevoli qual i tà a l imentar i . Esso 
è un magnifico a l imento che offre ai mu-
scoli sempre nuovo combustibile, che ha 
qua l i tà energist iche s t raord iuar ie e che 
giova immensamente anche al l 'organismo 
degli uomini specia lmente dedit i al lavoro 
in te l le t tua le . 

U n ' a l t r a causa colla quale si t e n t a di 
spiegare lo scarso consumo di zucchero che 
si fa in I t a l i a è quella del consumo delle 
f r u t t a , le quali contengono, come si sa, mol ta 
pa r t e zuccher ina ; ma anche in ques ta os-
servazione non può esservi t u t t a la ve r i t à 
perchè la F ranc ia , per esempio, ha f r u t t a 
a b b o n d a n t e ; eppure essa consuma per ogni 
a b i t a n t e quasi il doppio dello zucchero con-
sumato in I t a l i a . 

Bisogna poi anche r icordare che gl'in-
dustr ia l i dello zucchero, r iposando t r a n -
quil l i sul largo marg ine di p ro f i t t i lasciato 
ad essi dalla eccessiva protezione, non hanno 
sv i luppa to , a f ianco a l l ' indus t r ia dello zuc-
chero, le industr ie la tera l i f ra le qual i quella 
delle marmella te , della quale po t r ebbe usare 
in gran p a r t e l ' I t a l i a del Nord . Ora sta il 
f a t t o che gli Inglesi vengono a compera re 
i nostr i f r u t t i , coi medesimi f abbr i cano le 
marmel l a t e a L o n d r a e poi le v e n d o n o a 
caro prezzo anche agli I t a l i an i ! 

Questo t r o p p o comodo marg ine di pro-
fi t t i cer to non ha g iovato a svi luppare le 
energie commerciali e indust r ia l i degli stessi 
zuccherieri , i quali non hanno t e n u t o d'oc-
chio i r i su l ta t i del consumo dello zucchero 
nei paesi de l l 'Europa , dove è salito a cifre 
altissime. Mentre noi sappiamo che in I t a l i a 
si consuma dalle t re alle q u a t t r o lire a l l ' anno 
di zucchero a t es ta , in Ingh i l t e r ra se ne 
consumano dalle t r e n t a alle q u a r a n t a lire. 
I n Ingh i l t e r r a non c'è nessuna t avo la di 
operaio, la quale non abbia a disposizione 
lo zucchero come il sale ; perchè il costo 
dello zucchero essendo a basso prezzo, esso 
è e n t r a t o nelle ab i tud in i generali . 

Ques t a s i tuazione di cose quindi av rebbe 
bisogno, secondo il nostro p u n t o di v is ta , 
di severi r imedi . E il r imedio radica le con-
sisterebbe ne l l ' avviare il regime degli zuc-
cheri verso la me ta della l iber tà commer-
ciale, alla quale si è i spi ra ta la filosofia po-
sitiva di Biomagnosi. 

Ci fu un p roge t to di legge presen ta to 
alla Camera nel 1909 dal l 'onorevole Gio-
l i t t i , il quale r iduceva col 1913 il dazio 
doganale a lire 53 e r iduceva la t assa di 
fabbr icaz ione a lire 35 ; ma il p roge t to di 
legge è caduto , perchè , per la s fo r tuna d ' I -
t a l i a , quando l 'onorevole Gioli t t i presenta 

delle buone leggi, succede quasi sempre u n a 
crisi di Gabine t to che le m a n d a nel dimen-
t ica to io . Venne poi il Ministero Sonnino-
L u z z a t t i , al quale a p p u n t o dobbiamo* la 
legge a t t u a l e : con essa è s ta to p o r t a t o il 
dazio doganale a lire 99 e la tassa di fab-
br icazione a circa lire 73. 

Torno a r ipe tere che bisognerebbe ri-
p rendere in esame di nuovo l ' in tero regime 
dello zucchero, e vedere in certo qual modo 
di r ibassare la tassa di dogana e la t assa 
di fabbr icaz ione per t rovare al regime stesso 
un assetto più r i spondente ai bisogni odierni 
di un più largo consumo. 

Ma scendendo poi alla p a r t e pra t ica del 
presente , cosa diciamo, onorevole M t t i , in 
quest i f r angen t i , alla vigilia delle semine, 
agli agricoltori p reoccupa t i ì 

Gli agricol tor i i ta l iani sono s ta t i spint i 
alla col t ivazione delle bietole dalla stessa 
p r o p a g a n d a degli zuccherier i . E t u t t i ri-
co rdano con q u a n t a diffidenza, dieci ann i 
fa , i coloni t e n t a r o n o questo genere di 
col tura , che doveva poi r ingiovani re lo 
stesso c o n t r a t t o di mezzadria , r endendo 
meno sospetti gli stessi r a p p o r t i f r a coloni 
e p ropr ie ta r i . La crisi a t t u a l e r i t o rna a 
me t t e r e negli animi di questi co l t iva tor i 
una giust i f icata diffidenza, perchè la di-
chiarazione della serra ta fu t roppo spro-
porz iona ta in conf ron to della sopraprodu-
zione che si desiderava di r isolvere. 

GÌ' industr ia l i po t evano risolverlo quel 
quesi to i nv i t ando gli agricol tor i a co l t ivare 
meno e t t a r i di t e r r a , e in un paio di anni 
si sarebbe smal t i to lo stock di zucchero . 
Ma invece di a n d a r e a consigliare una mi-
nore col t ivazione, gl ' industr ia l i sono an-
da t i a p ropor re di t ene re ape r t i gli s tabi-
l iment i so l t an to al p a t t o che gli agr icol tor i 
fossero add ivenu t i a dei c o n t r a t t i di 25 cen-
tesimi in meno per ogni qu in ta le eli bietole. 

Se noi t en i amo conto de l l 'u l t ima p rodu-
zione delle bietole in I t a l i a e queste fossero 
p a g a t e d ' o ra innanz i a 25 centesimi di me-
no al quin ta le , gli industr ia l i guadagne reb -
bero d 'un colpo parecchi milioni. 

Ora si capisce come gli agricoltori si 
t rov ino in un periodo di sospetto re la t iva-
men te a ques ta quest ione. È vero che an-
che gli agricol tor i h a n n o g u a d a g n a t o lar-
gamen te , ma l 'onorevole ministro dell 'a-
gr icol tura c ' insegna che se venne f avor i t a in 
t u t t i i modi possibili l ' indus t r ia degli zuc-
cheri in I t a l i a , questo è avvenu to , io lo 
spero, per lo scopo civico e morale di voler 
a i u t a r e a p p u n t o l ' agr ico l tura . 
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Quale consiglio dobbiamo dare, dunque , 
agli agricoltori , onorevole N i t t i ! 

Pens iamo noi di risolvere anche per l 'av-
venire questo ponderoso problema, oppure 
dobbiamo esaminarlo so l tan to alla super-
fìcie ì 

I n I t a l i a , "ci sono so l tan to 50 mila e t t a r i 
di t e r reno col t ivat i a bietole. I l p rob lema 
qu ind i p o t r e b b e esser r i t e n u t o da alcuni 
esclusivamente romagnolo , emiliano o ve-
n e t o ; ma, se lo guard iamo dal p u n t o di 
v is ta del consumo dello zucchero, esso è 
nazionale, e deve in teressare t u t t i q u a n t i 
gli i ta l iani : perchè, quando lo zucchero 
eosterà di meno, essi lo use ranno di più. 

Ora, d a t a la g rav i t à della quest ione così 
come viene p r o s p e t t a t a d a v a n t i alla Ca-
mera, desideriamo che il minis t ro dell 'agri-
co l tu ra dica il suo pare re in modo espli-
cito ; perchè qui non si t r a t t a di un proble-
ma r i g u a r d a n t e solo l ' a n n a t a 1914, ma che 
si r ipe rcuo te rà anche nelle a n n a t e f u t u r e . 

Se s tud iamo la col t ivazione delle ba rba -
bietole in t u t t i i paesi d ' E u r o p a , abbiamo 
dalle u l t ime s ta t i s t iche queste cifre colossali. 
Nel 1910-11, la produzione mondiale delle bar-
babie tole f u di 14,803,000 tonne l la te , nelle 
quali la Germania figura per 2,490,000; la 
Russia per 2,100,000 ; l 'Aus t r i a -Ungher ia per 
1,560,000; la F ranc ia per 725,000; l ' I t a l i a 
per sole 170,000. Noi abb iamo , come ho 
de t to , sol tanto 50,000 e t t a r i di t e r reno , col-
t i v a t o a ba rbab ie to le ; ma non è vero che non 
si p o t r e b b e col t ivarne di più, se aprissimo 
il varco col buon merca to ad un consumo 
di zucchero sempre maggiore. 

L ' ag r i co l tu ra ha t r o v a t o questo pro-
d o t t o reddi t iz io dopo una lunga lo t ta ; non 
sarebbe serio consigl iare ora i co l t iva to r i 
ad abbandonar lo . 

Abbiamo in I t a l i a t e r r a umida e sole 
splendido, e po t r emmo a u m e n t a r e la colti-
vaz ione delle barbabie to le , ma è possibile 
p r e t ende re che il merca to i ta l iano abbia 
ad assorbire t u t t a la nos t ra quan t i t à di zuc-
chero, se non r ibassiamo il prezzo ? 

E non po tendo venderlo all 'estero, per-
chè, essendo uscit i dalla Convenzione di 
Bruxel les , siamo prec ip i ta t i in u n a specié 
di boicot taggio doganale da p a r t e delle 
a l t re nazioni, come risolveremo il pro-
blema ? 

Non dobb iamo credere t roppo alla chia-
roveggenza degli stessi industr ia l i . Quando 
uscimmo dalla Convenzione di Bruxelles, i 
nostr i indus t r ia l i c redevano che bastasse il 
merca to i tal iano a consumare lo zucchero 
che p roducevano ; invece abb iamo visto che 

la s i tuazione s'è comple t amen te cambia ta ; 
c redevano di non t rovars i mai di f ron te ad 
u n a sopraproduzione, invece se la vedono 
ora nei magazzini . 

Ora forse si ch iamerebbero con ten t i di 
t rovars i in quella Convenzione, perchè si 
met te rebbero in gara cogli a l t r i indust r ia l i 
s tranieri per smal t i re l 'eccesso di produ-
zione in t u t t o il mondo . 

La lo t t a di concorrenza, d ' a l t ronde , f a t t a 
sul centesimo, ha raf f ina to sempre più l'e-
nergia degli indus t r ia l i dello zucchero al-
l 'estero, li ha spinti a perfezionare i loro 
impiant i tecnici , e ora si t r o v a n o p ron t i a 
f a re la guer ra ai nost r i indust r ia l i anche in 
I t a l i a . 

Meri ta i n f a t t i il d o v u t o ril ievo la pre-
senza degli zuccherier i belgi in I t a l i a . Nel 
Belgio, ci sono più di 200 fabbr iche di zuc-
chero, e i belgi, r o t t i a ques to genere di 
indus t r ia e alla v i t to r i a contro gli ostacoli 
che essa p resen ta , non solo sono venu t i a 
f o n d a r e in I t a l i a la f amosa fabbr ica di 
P o n t e Longo, ma u l t i m a m e n t e in torno a 
R a v e n n a , m e n t r e l 'Unione Zuccher i vor-
rebbe t ene re chiusa la f abbr i ca di Classe, 
a l t r i belgi, che f anno capo alla f abbr i ca di 
Foligno, hanno già compra to il t e r reno , 
hanno f a t t o r ichiesta per la derivazione di 
acqua dal fiume Lamone , e vogliono co-
s t ru i re a Russi una fabbr ica nuova . Io 
auguro che si faccia e che si man tenga li-
bera da legami col trust. Ma nella mente dei 
col t ivator i il sospet to sorge legi t t imo, quan-
do si chiede il sacrificio di 25 centesimi al 
quinta le , dal momento che degli intel l igent i 
industr ial i s t ranieri si sentono di arr ischiare 
fo r t i capi ta l i in I t a l i a anche d u r a n t e questa 
crisi e di guadagna re parecchio a l l 'ombra 
della nostra stessa protezione. 

Ho de t to : guadagna re parecchio: leggete 
i bilanci di P o n t e Longo e voi vedre te su-
bito che pure t rovandos i in concorrenza 
col po t en t e trust i ta l iano, questi industr ial i 
belgi hanno t r o v a t o in I t a l i a la loro cucca-
gna. Con un cap i ta le di 6 mil ioni e con u n a 
produzione di 115,000 quinta l i di zucchero, 
l ' anno scorso hanno g u a d a g n a t o un milione 
e mezzo ed h a n n o dis t r ibui to un dividendo 
di lire 26.50 ai propr i azionist i . 

E d è s ta to t a n t o incoraggia to il capi ta le 
belga dai prof i t t i r i t r a t t i in I t a l i a , che ul-
t i m a m e n t e v e n n e proposto l ' a u m e n t o del 
capi ta le di quella f abb r i ca da 6 a 10 mi-
lioni. 

Voi dunque vedete come sia necessario 
di non pa r t i r e da p reconce t t i e da pau re 
soverchie ne l l ' esaminare quest i g randi prò-
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blemi economici. Sopratutto non dobbia-
mo lasciar isolati i nostri agricoltori, nella 
loro attuale contesa cogli industriali, e 
gli industriali poi non devono dimenticare 
che gli agricoltori hanno un'arma formida-
bile nelle mani: essi hanno nelle mani la 
materia prima, essi quindi possono coaliz-
zarsi tutti insieme e fondare essi stessi, zona 
per zona, le loro fabbriche di zucchero. 

Io concludo raccomandando all'onore-
vole ministro dell' agricoltura di porsi a 
fianco dei nostri agricoltori in questa ver-
tenza. Egli, prima di essere ministro dello 
zucchero, è il ministro delle barbabietole. 
(Si ride). 

Lo Stato ricava più di 100 milioni al-
l'anno dalla tassa di fabbricazione, e se 
questa coltivazione dovesse cessare, l'e-
rario riceverebbe un grave colpo. 

Aiutiamo dunquel'agricoltura con tutte le 
nostre forze. Durante gli ultimi due anni di 
guerra in Africa, l'agricoltura italiana, come 
una madre afflitta e amorosa ad un tempo, 
favorita dalla nostra natura, ebbe buoni 
raccolti, guadagnò denaro e lo portò alle 
Banche le quali, a loro volta, lo impiega-
rono nelle industrie colpite da una crisi pe-
ricolosa. Questa madre amorosa, onorevole 
Nitti, non vi chiede elemosine ; vi chiede 
solo assistenza, chiede soltanto, che è 
l'industria delle industrie, di continuare 
a lavorare proficuamente, per i prodotti 
che le hanno costato molta fatica, sotto lo 
splendido bacio del sole d' Italia. (Vive ap-
provazioni — C ongratulazioni). 

P R E S I D E N T E . Segue l 'interpellanza 
dell'onorevole Giretti ai ministri delle fi-
nanze e dell'agricoltura, industria e com-
mercio « per conoscere quali provvedimenti 
il Governo intenda prendere onde tutelare 
efficacemente gli interessi in questo caso 
perfettamente solidali dell'erario, dei con-
sumatori e degli agricoltori italiani contro 
il monopolio della « Unione Zuccheri », la 
quale, allo scopo di sfruttare al massimo 
limite il privilegio artificiale, di cui è inve-
stita grazie alla sopratassa doganale sugli 
zuccheri importati, non rifugge neppure 
dalla sistematica chiusura di una parte delle 
fabbriche confederate, licenziando gli ope-
rai e recando danni gravissimi agli agricol-
tori che aveva prima allettati ad una col-
tivazione promessa sicura e largamente ri-
muneratrice ». 

L'onorevole Giretti ha facoltà di svol-
gerla. 

G I R E T T I . Onorevoli colleghi, esiste in 
Ital ia una questione politica dello zucchero. 

È questo un fatto che ha riconosciuto l'o-
norevole ministro d'agricoltura, il quale po-
chi anni or sono scriveva nel suo Manuale 
di finanza queste parole : 

« Lo zucchero costituisce ormai uno dei 
più grandi prodotti di consumo. L'uso che 
prima ne era relativamente scarso, si va 
sempre più generalizzando. Pochissimi pro-
dotti possono vantare una progressione di 
consumo come lo zucchero. L ' I t a l i a sol-
tanto sembra fare eccezione a questa re-
gola quasi generale. I l consumo dello zuc-
chero infatti, per le alte tariffe doganali e 
le elevate imposte di fabbricazione, si è 
mantenuto quasi stazionario. In altri paesi, 
dove lo zucchero costa la metà o un terzo 
che non in Italia, invece, il consumo medio 
individuale delle zucchero è cresciuto ra-
pidissimamente. Ora chi sappia quanta uti-
lità abbia lo zucchero per l'economia del-
l'organismo non può non impensierirsene ». 

ÌSTITTI, ministro d'agricoltura, industria e 
commercio. Permetta un'interruzione. Nello 
stesso manuale ho scritto che in tutt i i 
paesi d'Europa lo zucchero è stato il tor-
mento di tutti i ministri. (Si ride). 

G I R E T T I . Sapevo anche questo, e l'a-
vrei detto dopo, augurando sinceramente 
all'onorevole E"itti di risolvere da noi il 
problema dello zucchero come in altri paesi 
grandi ministri l'hanno risolto. 

Ma la questione dello zucchero è una 
questione politica anche in un altro senso, 
inquantochè per un complesso di circostan-
ze, che accennerò brevemente, vi è nel 
paese l'impressione che il gruppo bancario 
che domina questa industria sia un ramo 
di quell'affarismo di Stato, (la espressione è 
pure dell'onorevole Nitti), specialmente li-
gure, contro il quale i Governi non sono 
sempre armati, e col quale i Governi molte 
volte debbono venire, non dirò a patti, ma 
debbono forse transigere a scapito della do-
verosa tutela dell' interesse generale del 
paese. 

.ISTon parlo in ispecie del Governo attuale, 
nè tanto meno del presidente dell'attuale 
Governo, onorevole Giolitti, perchè ricono-
sco anzi che l'onorevole Giolitti è stato 
l'unico presidente del Consiglio in Italia, 
il quale abbia avuto il coraggio, col suo 
disegno di legge per i provvedimenti tribu-
tari nel 1909, di tentare la difesa dei con-
sumatori italiani contro il gruppo coaliz-
zato degli zuccherieri. 

TJna voce dall' estrema sinistra. Ma cadde. 
G I R E T T I . Sì, l'onorevole Giolitti cadde 

allora su un tale progetto. Poscia ritornò 
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al potere, ma sino ad ora non risulta che -
egli intenda di rinnovare quel disegno di 
legge. 

Non ho alenna necessità di narrare a 
voi, onorevoli colleglli, che ben la cono-
scete, la storia dell'industria dello zucchero 
in Ital ia. Però debbo ricordare l'avveni-
mento notevole del 1992: la Conferenza in-
ternazionale di Bruxelles, già accennata 
dal collega Pirolini. 

Alla Conferenza di Bruxelles (alla quale 
la maggior parte dei grandi Governi europei 
venne per la convinzione che in tutt i si 
era formata che bisognava difendere gli 
erari ed i consumatori contro le fughe dei 
proventi fiscali cagionate dalla protezione 
eccessiva dell' industria dello zucchero), 
l ' I ta l ia fu rappresentata da un grande zuc-
cheriero, dall'onorevole Maraini, che non 
ho la fortuna di vedere oggi presente. 

D E L L O S B A R B A . È in congedo ! (Com-
menti). 

Voci a destra. È malato. 
G I R E T T I . Orbene, il risultato di quella 

Conferenza fu questo : per gli Stat i , che colla 
Convenzione internazionale firmata a Bru-
xelles si impegnarono il 5 marzo 1902, a) con 
l'articolo 1 si abolirono completamente nei 
paesi convenzionati i premi di esportazione 
e di produzione sopra gli zuccheri; b) con 
l'articolo 4 i Governi dei detti paesi si impe-
gnarono a colpire con sopratasse penali gli 
zuccheri dei paesi non convenzionati che 
avessero continuato a dare premi di esporta-
zione ai loro zuccheri; ci con l'articolo 3 si 
stabilì, d'accordo fra gli Stati convenzio-
nati, di diminuire la protezione delle loro 
industrie zuccheriere ai massimi di sei fran-
chi per quintale di zucchero raffinato e di 
5.50 per quintale di zucchero greggio. 

L'onorevole Maraini, invece, plenipoten-
ziario dell'Italia, accettò le due prime con-
dizioni che tutelavano precisamente gli zuc-
cherieri italiani, cioè l'abolizione dei pre-
mi di esportazione esteri, i quali permet-
tevano all'industria estera di vendere in 
I tal ia col sistema del dumping a prezzi più 
bassi che nell'interno dei loro paesi, e l'ob-
bligo per l ' I tal ia di colpire con tasse di 
rappresaglia gli zuccheri premiati dei paesi 
non convenzionati; ma rifiutò recisamente 
di firmare la sola clausola che avrebbe tu-
telato l'erario e i consumatori italiani col 
diminuire la protezione dell'industria na-
zionale ai massimi indicati. 

Per conseguenza di questa eccezione ot-
tenuta dall'onorevole Maraini, avvenne che 
mentre negli altri paesi la Convenzione pro-

! dusse gli effetti che con essa si erano cer-
; cati, rendendo possibile ai Governi di sgra-

vare fortemente le tasse fiscali sullo zuc-
chero, e di ricuperare rapidamente queste 
diminuzioni grazie all'aumento del consu-
mo, e nello stesso., tempo spezzando i car-
telli dei produttori a danno dei consuma-
tori, (appunto per questo si erano fìssati 
quei massimi di protezione a giudizio di 
competenti), in I tal ia si ebbe il risultato 
opposto ; cioè gli zuccherieri italiani, che al-
lora erano precisamente in numero di 33, 
messi al sicuro dalla concorrenza artificiale 
degli altri paesi, poterono realizzare il loro 
sogno, che era quello di sindacarsi in una 
azienda di monopolio. Appena smaltitigli 
stocks che avevano accumulato durante la 
concorrenza artificiale del dumping estero, 
essi costituirono a Milano il 27 maggio 1904 
con rogito del notaro Olito Bonzi la «Unione 
Zuccheri » che non chiamerò un trust, per-
chè so che la parola spiace alle delicate orec-
chie toscane degli zuccherieri, ma che ha 
tut t i i caratteri del trust americano, aven-
do chiaramente il programma (articolo 2 
del suo statuto) di « promuovere, stipulare 
e controllare accordi tra i fabbricanti e i 
raffinatori di zucchero ». È successo in Ita-
lia, ripeto, il contrario di quello che è suc-
cesso negli altri paesi. 

Ad esempio, nella Francia la riduzione 
della tassa di fabbricazione sullo zucchero 
da 64 franchi a 27 e del dazio a 33 franchi 
non produsse, si può dire, alcun danno per 
l'erario, il quale vide anzi rapidamente au-
mentare il suo provento fiscale sullo zuc-
chero, tanto che dal 1904 al 1912 salì da 
145 milioni di franchi a 183 milioni di 
franchi. 

Nella Germania pure la diminuzione del 
dazio a 23.50 marchi il quintale permise 
grossi aumenti del reddito fiscale, che dà 
annualmente circa 160 milioni di marchi. 

Neil'Austria-Ungheria, anch'essa con una 
gabella, moderata, l'incasso annuo è di ol-
tre 200 milioni di corone. Non parlo della 
Gran Bretagna, dove col semplice dazio fi-
scale pari a lire italiane 2.67 per quintale 
di zucchero raffinato, lo Stato ha incas-
sato nel 1911-12 ben 76 milioni di lire dallo 
zucchero. 

In I tal ia , invece, F « Unione Zuccheri », 
costituita grazie alla protezione della legge, 
allo schermo della protezione doganale, ha 
continuato ad esercitare la sua politica di 
carestia, monopolizzando l'intera industria 
italiana, fino agli ultimi anni. In apparenza 
esistono parecchie fabbriche di zucchero in 
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I tal ia , ma non è che un'apparenza. La 
realtà è che c'è una sola azienda di mono-
polisti, controllata da Milano, dall'ammini-
strazione dell' « Unione Zuccheri ».' Questa 
azienda impone tanto le condizioni dei 
contratti di acquisto delle bietole, quanto 
quelle dei contratti di vendita dello zuc-
chero, e impone tutto quello che vuole, 
perchè essa è sola a dominare il mercato 
italiano, essendo per la legge al sicuro dalla 
concorrenza dell'industria estera. 

Lo scopo pratico dell' « Unione Zuc-
cheri » è quello di mantenere costantemente 
il prezzo dello zucchero in Italia a un li-
mite tale che assicuri ad essa il pieno mo-
nopolio legale di cui essa gode. Questo 
prezzo è evidentemente quello del mercato 
libero, ad esempio Trieste, aumentato delle 
spese di trasporto in Ital ia e della nostra 
tassa doganale/ che, come è noto, è di 99 
lire per quintale. 

È vero che la Convenzione di Bruxelles 
del 1902, accordando coli'articolo 6 al ple-
nipotenziario italiano per eccezione la di-
spensa dall'obbligo di uniformare la nostra 
legislazione fiscale sullo zucchero alle regole 
convenute dagli altri paesi, stabiliva che, 
quando l ' I tal ia diventasse esportatrice di 
zuccheri, automaticamente il Governo ita-
liano dovesse ridurre il dazio doganale (op-
pure aumentare la tassa di fabbricazione) 
in modo da contenere la protezione nei 
massimi di franchi 6 e di franchi 5.50. Allora 
l'onorevole Marami, reduce dal suo suc-
cesso diplomatico di Bruxelles, potè scri-
vere nella Nuòva Antologia del primo di-
cembre 1902, che da questo vincolo nessun 
sacrificio sarebbe derivato all ' I tal ia (l 'Italia 
cioè delle 33 fabbriche da zucchero), perchè 
quelle fabbriche non producevano tutto lo 
zucchero che nel paese si consumava, ma 
producevano ancora soltanto un milione di 
quintali. Perciò non c' era pericolo di so-
vraproduzione e quella clausola agli zuc-
cherieri italiani non faceva ancora paura. 

Tuttavia, il fatto stesso che la Conven-
zione di Bruxelles, snaturata ed attuata in 
cotesto modo in Italia, assicurò agli zuc-
cherieri la piena protezione legale, fece sì che 
la produzione italiana aumentasse rapida-
mente. Nello stesso organismo sindacato si 
trovò conveniente di aumentare la produ-
zione dello zucchero per sodisfare comple-
tamente i bisogni del consumo nazionale, 
e così, un po' volontariamente e un po' 
involontariamente, per il miglioramento 
delle bietole, si arrivò rapidamente a quel 
limite di produzione che rispondeva già al 
limite di consumo. 

156 
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Allora gli zuccherieri divennero contrari 
alla Convenzione di Bruxelles, perchè vi-
dero il pericolo della clausola, che avrebbe 
dovuto agire a beneficio dei consumatori 
italiani e l'onorevole Marami nel 1908, alla 
scadenza del primo termine della Conven-
zione di Bruxelles, in una relazione alla 
Camera di commercio di Foligno, disse le 
ragioni, per cui il Governo italiano avrebbe 
dovuto cessare di far parte della" Conven-
zione di Bruxelles. 

Allora, come ho detto in principio, nel 
Governo italiano per un momento prevale-
vano le legittime, le doverose idee di difesa 
contro il monopolio zuccheriero, e il consiglio 
dell'onorevole Maraini non fu preso in con-
siderazione. Si rimase così nella Convenzione 
di Bruxelles per un nuovo quinquennio, 
sino al 31 agosto 1913. La disdetta per uscire 
dalla Convenzione scadeva un anno primar 

cioè il 31 agosto 1912. La questione dello 
stare o dell'uscire dalla Convenzione era 
abbastanza importante ed avrebbe dovuto 
essere discussa nel Parlamento, acciocché 
questo si pronunciasse in un senso o nell'al-
tro. Invece non se ne fece nulla. Soltanto 
il 31 agosto del 1912, notate bene onorevoli 
colleghi, l'ultimo giorno che rimaneva per 
la denunzia, gli italiani, svegliandosi al 
mattino, lessero nei giornali ufficiosi che il 
Governo aveva deciso di uscire dalla Con-
venzione di Bruxelles « per imitare l'esempio 
dell'Inghilterra e riacquistare la libertà di 
poter esportare lo zucchero ». 

Credo che mai la parola libertà sia stata 
abusata come in quel momento. Il fatto era 
che il Governo italiano aveva fatto com-
pletamente l'opposto del Governo inglese. 
Questo il 7 agosto 1912 alla Camera dei Co-
muni per bocca del Premier Mister Asquith 
aveva detto al riguardo queste parole, che 
è bene chela Camera abbia presenti: « quello 
che noi desideriamo e quello che noi abbia-
mo ottenuto col ritiro dalla Convenzione è 
la completa libertà del commercio, e noi 
nulla abbiamo sacrificato ». 

Così l 'Inghilterra fu aperta agli zuccheri 
di tutte le provenienze ; per effetto del-
l'uscita dell'Inghilterra dalla convenzione 
di Bruxelles avvenne una diminuzione del 
prezzo dello zucchero sul mercato inglese 
a vantaggio dei consumatori. 

In Italia invece la libertà ottenuta dal 
Governo col ritiro dalla Convenzione, era 
semplicemente la libertà per gli zuccherieri 
di affamare maggiormente la popolazione 
italiana ! 

In questi due ultimi anni, nonostante la 
vigile politica della « Unione Zuccheri » per 
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impedire l 'aumento della produzione, questa 
continuò a crescere ed i magazzini dei si-
gnori zuccherieri si sono riempiti di merce 
clie essi non possono esitare in I tal ia , senza 
diminuirne notevolmente i prezzi. 

E , da buoni patrioti, gli zuccherieri, 
piuttosto che diminuire il prezzo dello 
zucchero ai loro concittadini, preferirono 
vendere il di più della loro produzione ai 
compratori esteri in concorrenza collo zuc-
chero austriaco a lire 29-30 il quintale. 

Dato anche che, ciò facendo, essi subi-
scano, come affermano, una perdita, hanno 
sempre il vantaggio di non avvezzare i con-
sumatori italiani a prezzi più bassi per lo 
zucchero, facendo nascere in essi il desiderio 
e forse il volere di avere questi prezzi man-
tenuti in avvenire con una diminuzione del 
dazio protettore. 

Così, sebbene gli altri paesi restati nella 
Convenzione di Bruxelles abbiano già de-
ciso di applicare contro le esportazioni ita-
liane di zucchero le sopratasse penali, gli 
zuccherieri continuano a mandare zucchero 
fuori d'Italia. 

Nell'anno 1913 i quintali di zucchero raf-
finato esportati dall 'Italia, specialmente ne-
gli ultimi mesi, furono ben 10,294 contro 564 
nel 1912. 

I l fatto molto grave è che il Governo 
italiano continui a dare il necessario aiuto 
a questa politica di carestia della « Unione 
zuccheri ». 

Si è fatto molto chiasso sulla presente 
crisi di sovraproduzione dell'industria zuc-
cheriera italiana, ma io credo che si sia molto 
esagerato. Alla fine dell'ultima campagna 
saccarifera, cioè al 1° agosto 1913 si calcolò 
che esistesse in I tal ia uno stock accumulato 
di 350,000 quintali di zucchero. Si è calco-
lata, credo pure con esagerazione, la pro-
duzione italiana della campagna saccarifera 
attuale 1913-14 a tre milioni di quintali 
circa. 

L'industria saccarifera italiana dovrebbe 
dunque disporre nell 'annata in corso di 
3,350,000 quintali di zucchero. Deducendo 
1,750,000 del presente consumo italiano, ri-
sulterebbe che c'è attualmente un ingor-
go di produzione per circa 1,600,000 quin-
tali , che corrisponde presso a poco al con-
sumo di un anno in Ital ia . Quindi, se anche 
tu t te le fabbriche dovessero restare chiuse 
questa campagna, vi sarebbe zucchero in 
quantità quasi sufficiente per l'anno pros-
simo. 

Ora cotesta congestione di produzione è 
il risultato di quella stessa politica di ca-

restia, che gli zuccherieri hanno seguita, 
perchè, se gli zuccherieri avessero, come 
fanno tutt i gli industriali che non hanno 
privilegi, regolato la vendita e il prezzo 
dei loro prodotti in ragione della quantità 
di merce che si accumula nei loro magaz-
zini, non vi sarebbe l 'attuale sovraprodu-
zione. Questa deriva dal fatto che i fabbri-
canti di zucchero non hanno voluto dimi-
nuire abbastanza i loro prezzi in passato. 

Come ha già ricordato l'onorevole Pi-
rolini, da un anno in qua è avvenuto un 
fatto nuovo. Un gruppo di capitalisti belgi 
ha impiantato in I tal ia una fabbrica e raf-
fineria di zucchero a Pontelongo, in pro-
vincia di Padova, dove pare che effettiva-
mente le condizioni del luogo siano molto 
propizie alla coltivazione delle bietole da 
zucchero. 

La Società, che si intitola « Sucrerie et 
Raffinerie dePontelongo », si è costituita col 
capitale effettivamente versato di sei mi-
lioni di lire, oltre a sei altri milioni per 
memoria rappresentanti il compenso dei 
promotori. Questa Società che è fuori del 
sindacato della « Unione Zuccheri » ha co-
minciato a lavorare con una modesta pro-
duzione di 45,000 quintali di zucchero nel 
1911-12: 

Nell 'ultima campagna 1912-13 ha invece 
ricavato da 1,150,000 quintali di bietole 
120 mila quintali di zucchero, guadagnando 
precisamente 1,591,589.18 (Gommenti) ; ciò 
che fa un dividendo medio, se fosse distri-
buito soltanto sul capitale versato di sei 
milioni, del 26.50 per cento. 

Nella relazione all'Assemblea generale di 
quella società, tenuta a Bruxelles il 29 set-
tembre 1913, si legge: « La campagna 1913-
1914, che è in corso, si svolge a nostra in-
tera sodisfazione e con una regolarità per-
fe t ta ». 

Nella stessa relazione è annunziata pros-
sima l 'apertura di un nuovo zuccherificio 
a Bottrighe, per cui si è già aumentato il 
capitale a dieci milioni di franchi, con un 
premio di emissione, pei quattro milioni in 
più emessi, di franchi 531,494.45. 

Questo premio di emissione vuol dire 
che, al giudizio dei nuovi sottoscrittori, 
l'impresa era buona, anzi eccellente, anche 
dopo che era già cominciata la concorrenza 
al ribasso, di cui la Società di Pontelongo 
fu la protagonista in I tal ia . 

Gli amministratori della Pontelongo ag-
giungono, rivolgendosi agli azionisti,- che 
« il raccolto di questa campagna può essere 
stimato a 185 mila tonnellate circa » e che 
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« in seguito alla messa in opera di ques to 
e leva to tonnel laggio noi possiamo fa rv i 
in t r avvedere un benefìcio a lmeno uguale a 
quello dell 'esercizio passato ». E conclu-
dono : « Questo vi deve rass icurare sull 'av-
venire della nos t ra impresa e convincervi 
della sua fo r t e v i ta l i t à ». 

Queste cifre p rovano che è t u t t a una 
leggenda quella messa in giro da cert i zuc-
cherieri,, che ad eserci tare in I t a l i a l ' indu-
str ia dello zucchero ci si r i m e t t o n o i qua t -
t r ini , f a t t o che il pubbl ico non crede, per-
chè sa molto bene che precisamente alcuni 
zuccherieri , anziché impoverirsi hanno f a t t o 
u n a g rande f o r t u n a . (Commenti). 

D E L L O S B A R B A . Ce ne sono anche 
qui . . . 

C A N E P A . Sì; e proprio uno, che possiede 
una g rande q u a n t i t à di azioni della Sac-
car i fe ra , sta dando in questo m o m e n t o dei 
suggerimenti ai ministri . E non sta bene 
questo da p a r t e loro ! (Commenti). 

WITTI, ministro di agricoltura, industria 
e commercio. Creda pure , onorevole Canepa , 
che non abb iamo bisogno di sugger iment i ! 

C A N E P A . Lo so; n o n i o dico per lei, ma 
per chi suggerisce. 

M O R P U R G O . Se vuole a l ludere a me, 
si sbagl ia . Negli zuccheri ho rimesso pa-
recchie cen t ina ia di migliaia di lire; e da 
a l lora non me ne sono più occupa to dav-
vero ! 

C A N E P A . Non par lo di lei. Sappiamo 
t u t t i chi è. 

P R E S I D E N T E . Ma la finiscano con que-
ste in ter ruz ioni , e con quest i dialoghi ! (Bene!) 

Cont inui , onorevole Giret t i . 
G I R E T T I . Lo zuccherificio di P o n t e -

longo, t rovandos i pur 'esso nelle condizioni 
degli a l t r i zuccherifìci , cioè con una quan-
t i t à di zucchero invenduto , vide pel pr imo 
la convenienza di sa l tare il fosso ed offerse 
al merca to i ta l iano i suoi zuccheri a prezzo 
via via diminui to , obbl igando la « Unione 
Zuccheri » a f a r e la stessa cosa, t a n t o che 
in circa sei mesi il prezzo dello zucchero raf-
finato, all ' ingrosso, discese in I t a l i a da 144 
lire a 117 ed anche a 116 lire al quin ta le . 
Questo vuol dire c h e i p r o d u t t o r i di zucche-
ro i tal iani , per la concorrenza dei loro nuovi 
colleghi stranieri , h a n n o do vuto r inunciare 
da qualche t empo in qua a van tagg io dei 
consumato r i a circa la me tà della prote-
zione legale, che è a t t u a l m e n t e di lire 25.85 
a l qu in t a l e di r a f f ina to . Oggi lo zucchero 
sul merca to di Trieste va le da 29 a 30 lire 
i t a l i ane al quin ta le ; aggiungendo una lira 

per spese di t r a spor to e lire 99 di dazio 
avremmo il prezzo normale di lire 130, in-
vece delle lire 117 che si devono al princi-
pio di concorrenza r appresen ta to dalla fab-
brica di Ponte longo , che ha f a t t o d iminui re 
a circa 13 lire per quin ta le il margine pro-
t e t t i v o della indus t r i a i t a l i ana . 

Qui debbo a f f ron t a r e u n a obiezione che 
può essere f a t t a . Ci sono di quelli i qual i 
dicono : sì, a m m e t t i a m o che questa prote-
zione dello zucchero è eccessiva, ma essa 
va elidendosi n a t u r a l m e n t e a poco a poco. 
Lasc ia te fa re alla concorrenza e vedre te che, 
come la protezione si è già r i d o t t a a circa 
13 lire, a n d r à g r a d u a l m e n t e r iducendosi 
anche di più. 

Questo sarebbe vero, se potesse du ra r e la 
concorrenza ! Ma non può esistere un re-
gime normale di concorrenza, t an to che lo 
S ta to , colla legge doganale, costituisce la 
indus t r ia dello zucchero in un regime di 
privilegio così scandaloso. 

Come l 'onorevole Pirolini ha accenna to , 
la concorrenza appena n a t a nella indust r ia 
dello zucchero in I t a l i a è già in via per 
sparire. 

La Società di Ponte longo è e n t r a t a già 
nel cartel lo monopol is ta . E r a f a t a l e che ciò 
dovesse avveni re . 

La quest ione era di solo prezzo.La Pon te -
longo n a t u r a l m e n t e aveva pre tese assai 
a l te . Ma l 'accordo si è concluso. Non so 
v e r a m e n t e in quale fo rma ; se cioè coll 'ac-
quisto da p a r t e del g ruppo unionis ta del 
necessario numero di azioni al prezzo che 
è parso conveniente di esigere agli a t tua l i 
azionisti della Ponte longo, in modo da as-
sicurarsi i loro dividendi del 25 o 20 per 
cento; oppure in a l t ro modo e con a l t r i 
compensi . 

I l f a t t o però è positivo. Ed i rappre-
sen tan t i delle var ie raffinerie hanno già ri-
cevuto is t ruzioni di non fa re più c o n t r a t t i 
per consegna oltre marzo . 

Mi r isulta che si è f a t t o il possibile per 
tener segreto l ' avvenu to accordo in a t t e sa 
di questa discussione alla Camera e della 
risposta che ci da rà il Governo per potersi 
regolare ! (Commenti) 

Ora dunque è assai g rave la responsabi-
lità che incombe sopra il Governo i ta l iano, 
il quale col suo contegno deve decidere se 
questo nuovo giuoco degli zuccherieri deve 
0 non deve riuscire. 

D ipende dal Governo i ta l iano di l iberare 
1 consumator i , gli agr icol tor i , t u t t i q u a n t i 
gli i ta l iani dal dominio degli zuccherieri , 
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oppure di r ibad i re sul l ' I ta l ia il giogo esoso 
di questo feudal ismo economico. (Approva-
zioni all' estrema sinistra — Commenti). E 
un vero feudal i smo economico, onorevole 
ministro, poiché gli zuccherieri , cornei ba-
roni medioevali , esercitano ogni sor ta di 
angher ie e non h a n n o nemmeno la nozione 
del c o n t r a t t o . 

Sia nel l 'acquis to della loro mate r ia pri-
ma, come nella vendi ta del loro p rodo t t o , 
gli zuccherieri non pensano mai a discutere; 
impongono le loro condizioni, che i loro con-
t r a e n t i devono subire. 

Di quello che af fermo io ho le p rove ; 
ho qui documen t i che sono mol to chiari ed 
espliciti. 

I l pr imo documen to è un impegno di col-
t ivaz ione per la scorsa c a m p a g n a bietoli-
fera, un c o n t r a t t o p rec i samente del 26 feb-
braio 1913, della Società l igure- lombarda , 
ge ren te la f abbr ica di zucchero Ligure-
Vicent ina . Questo c o n t r a t t o si riferisce a 
t u t t a la produzione di bietole di un mo-
desto co l t iva tore e fissa questi prezzi per 
le var ie consegne: lire 2.30 per quin ta le dal 
luglio al 5 agosto, lire 2.20 dal 6 al]31 ago-
sto, lire 2.10 dal 1° se t t embre a fine cam-
pagna . 

Vuol dire che i prezzi t a n t o v a n t a t i di 
lire 2.70 e 2.80 saranno eccezioni, p a g a t i 
forse a qualche grosso ? proprietar io azionista 
del l 'Unione. Non sono prezzi?; che si pa-
ghino ai piccoli p ropr ie ta r i e piccoli colti-
vator i . 

L 'a r t ico lo 3 di ques ta specie di c o n t r a t t o 
è s t a m p a t o in grasset to e dice che alla fab-
brica spe t t a il d i r i t to di s tabi l i re il giorno 
di consegna delle ba rbab ie to le e la quan-
t i t à da consegnarsi g io rna lmente , ed al col-
t i v a t o r e spe t t a so l tanto l 'obbligo di conse-
gnare p u n t u a l m e n t e la quan t i t à r ichiesta . 

Non c'è quindi scambio e correspet t ivo 
di d i r i t t i e doveri ; da una p a r t e sono t u t t i 
doveri e da l l ' a l t r a t u t t i d i r i t t i ! 

L 'a r t ico lo 4 stabilisce t a r e e condizioni 
di consegna rigorose. 

L 'a r t ico lo 5 stabilisce che i pesi delle 
bietole debbono essere de te rmina t i col bi-* 
lieo, per car re t t i , i m p i a n t a t o dalla Società, 
alla s tazione fer roviar ia , in modo che i col-
t i va to r i devono s tare a questa imposizione. 

E udite, onorevoli colleghi, quello che 
dice l 'ar t icolo 12 delle Condizioni gene-
ral i s t a m p a t e di questo c o n t r a t t o feu-
dale : « Quando venisse modif icato il regime 
fiscale degli zuccheri , la F a b b r i c a po t r à 
annul la re quan to è s tabil i to con la presente, 
dandone avviso pr ima della semina ». 

L ' a r t i co lo 14 : « La F a b b r i c a si r iserva 
il d i r i t to di denunz ia re il p resente con-
t r a t t o en t ro il 31 gennaio 1912 ». (Commenti). 

Ho un al t ro c o n t r a t t o ancora più c a r a t t e -
ristico ; esso è in da t a del 24 aprile 1911, ma 
è valido ancora . È s t ipula to dalla « Società 
i ta l iana per l ' indus t r ia dello zucchero indi-
geno », a n o n i m a con sede in R o m a , pro-
pr ie tar ia dello Zuccherifìcio di Rovigo . 

All 'ar t icolo 3 è d e t t o : « I l presente con-
t r a t t o si in tende impegnat ivo, per il colti-
va tore , per anni 5 (cinque), ossia per le 
c ampagne saccarifere 1911, 1912, 1913, 1914 
e 1915. La Fabbr i ca invece p o t r à disdire il 
c o n t r a t t o sia dopo il te rzo che dopo il 
q u a r t o anno, purché dia ta le d i sde t t a en-
t ro il 31 dicembre r i spe t t i vamen te del t e rzo 
e qua r to a n n o ». 

L 'a r t ico lo 5 stabilisce i prezzi per le con-
segne eseguite f r anche sul vagone in sta-
zione oppure nei silos dello zuccherificio a 
lire 2.30 fino al 31 agosto e a lire 2 dal 
1° s e t t embre inclusivo in poi. 

Vi sono inol t re p a t t i e condizioni gene-
ral i a c c e t t a t e (o imposte) dalle par t i , che 
regolano il c o n t r a t t o , come questa : « La 
Fabbr i ca , o chi per essa, avrà il d i r i t to di 
sorvegliare le colt ivazioni, di misurare la 
superficie semina ta e di appl icare una m u l t a 
convenzionale di lire 120 per ogni e t t a ro di 
t e r r e n o che il co l t iva tore avesse col t ivato 
in meno, salvo caso p r o v a t o di forza mag-
giore, non solo, ma di r ivalersi sul col t iva-
to re pel manca to uti le indus t r ia le ». 

N o t a t e la enormi tà di queste procedure , 
per cui una Società fo r t e di milioni si ri-
vale sopra un modes to col t iva tore proprie-
ta r io di un e t t a r o o due di t e r r eno , del 
m a n c a t o uti le indus t r ia le dovu to a circo-
s tanze che, insomma, spet ta poi alla Società 
stessa di giudicare se cost i tuiscano o no 
casi di forza maggiore. (Commenti). 

E vi faccio grazia di a l t re condizioni 
dello stesso genere. . . 

N I T T I , ministro di agricoltura, industria 
e commercio. Bisogna anche tener conto di 
quello che hanno g u a d a g n a t o i co l t iva tor i ! 
E questo dico senza d i fendere gli zucche-
rieri ! 

P R E S I D E N T E . Onorevole Giret t i , veda 
di avviars i alla conclusione ! Tenga conto 
che vi sono ancora sei in terpe l lanze sullo 
stesso a rgomento . 

G I R E T T I . La questione, onorevole Pre -
sidente, è assai i m p o r t a n t e , e poco male sara 
se non si esaurisce ques ta sera. 

Appun to , onorevole minis t ro , 1' argo-
mento pr inc ipe degli zuccherieri è il bene-
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fìcio che essi pretendono avere recato al- i 
l'agricoltura. A sentire gli zuccherieri, essi 
sono stati i salvatori dell'agricoltura ita-
liana. 

Non nego che la coltivazione della bie-
tola da zucchero abbia recato in certe 
plaghe agricole d'Italia notevoli benefizi ; 
ma questi benefìzi non sono stati ottenuti 
perchè la bietola che serve a fare lo zuc-
chero sia una di quelle piante che, come le 
foraggere induttrici di azoto, arricchiscono 
il terreno che le produce. Anzi, è il con-
trario che è vero. 

La coltivazione della bietola da zucche-
ro impoverisce grandemente il terreno ! {Ap-
provazioni). 

Per questo è necessario rendere alla terra 
la sua fertilità naturale con concimazioni 
abbondanti e generose. 

Sono queste concimazioni, il cui effetto 
si prolunga negli anni successivi, che spie-
gano nelle rotazioni agricole gli abbondanti 
raccolti che seguono alla bietola. 

Questo è stato il solo vantaggio della 
produzione delle bietole, quello di obbli-
gare a concimare maggiormente il terreno! 

Ma oggi che i contadini hanno così ben 
capito l'importanza delle concimazioni chi-
miche, se anche dovesse diminuire in qualche 
luogo la coltivazione della bietola, essi sa 
prebbero trarre ugualmente buon partito 
dai loro terreni, destinandoli ad altre col-
ture eseguite con metodi razionali. {Appro-
vazioni). 

Non voglio insistere su questa questione 
che sarà trattata da altri oratori e perciò 
passo ad un altro argomento, cioè a quello 
che ho chiamato il bluff dei capitali inve-
stiti nell'industria dello zucchero. 

Vi è chi dice e pensa che poteva essere 
discutibile la convenienza di proteggere 
l'industria dello zucchero, quando essa sta-
va per nascere, od era soltanto in fasce; 
ma che non è più possibile abbandonarla 
al suo destino oggi che, pur non essendo 
riuscita a diventare adulta ed a vivere colle 
proprie sue forze, essa rappresenta un in-
gente capitale che, cessando di essere pro^ 
tetto, andrebbe perduto. 

Ora questo argomento è già smentito 
dal fatto " che la Società di Pontelongo, 
fuori del trust, ha potuto sorgere e prospe-
rare pur riducendo di molto i suoi prezzi. 
Ma poi non è vero che nell'industria dello 
zucchero sia investito tutto quel capitale 
che agli zuccherieri piace di affermare. 

Bisogna non essere pratici di società j 
anonime per non sapere distinguere i capi-

tali veri dai capitali fittizi. Molte Società 
di zuccherificio sono tra loro strettamente 
legate mediante lo scambio delle azioni. Al-
cune delle Società più importanti posseg-
gono in tutto o in parte il capitale delle 
più piccole. Alla Mostra di Torino del 1911 
la « Unione Zuccheri » aveva esposto in 
una magnifica serie di quadri e di diagram-
mi le glorie dell'industria zuccheriera ita-
liana, mettendo in vista i molti milioni rap-
presentati dall'addizione dei capitali delle 
singole Società. Ciò faceva impressione sul 
grosso pubblico, ma non su chi conosce certi 
giuochi di borsa. Ad esempio questo. Due 
Società, con 10 milioni di lire ciascuna, rad-
doppiano un bel giorno il loro capitale e si 
scambiano i nuovi titoli emessi, in modo 
che ad operazione terminata appare che 
le due Società rappresentano insieme un ca-
pitale di 40 milioni invece dei 20 milioni 
di prima, mentre, in realtà, non si è mosso 
nè versato un centesimo. 

I l giuoco può servire molto bene a 
nascondere i lucri troppo lauti che biso-
gnerebbe dichiarare in bilancio quando non 
si fosse rad doppiato il capitale. 

G-KiAZIADEI. Annacquamento di ca-
pitali. 

G I R E T T I . Precisamente ! Annacqua-
mento di capitali come dicono gli americani. 

C'è un altro argomento che riguarda gli 
operai. Ho veduto con piacere che la « Fe-
derazione dei lavoratori della terra » ha di-
mostrato con un ordine del giorno molto 
chiaro e preciso che, per conto suo, non 
vuole più lasciarsi abbindolare dai signori 
della « Unione Zuccheri ». I quali hanno an-
che una matematica speciale. Per esempio, 
in un elegante opuscolo di propaganda che 
la « Unione Zuccheri » faceva distribuire alla 
Mostra di Torino e di cui una copia giunse 
anche nelle mie mani, ho rilevato un pic-
colo sbaglio per cui, nel calcolo delle gior-
nate di lavoro di circa 17 mila operai im-
piegati in modo stabile e temporaneo nel-
l'industria zuccheriera, si arrivava ad ottb 
milioni di giornate all'anno. 

Diffidente per principio e per abitudine 
per riguardo ai calcoli della « Unione Zuc-
cheri » ho voluto rifare per conto mio la 
moltiplicazione ed ho trovato chele giornate 
annue di lavoro invece di 8 milioni erano 
soltanto circa 2,200,000 ! E qui ritorniamo 
a quello che ho detto prima, che nella po-
litica degli zuccherieri anche gli errori arit-
metici devono servire a sfruttare l'igno-
ranza e il pregiudizio, grazie a cui il loro 
sfruttamento del paese è possibile. 
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Del resto, c'è l'ingegnere Brigatti, ispet-
tore del lavoro del Circolo di Bologna, che 
ha scritto qualche anno fa una monografìa 
molto bella dell'industria dello zucchero, 
rilevando come la campagna bietolifera 
avviene in Italia nel periodo della mag-
giore intensità dei lavori agricoli, cioè in 
quello dei raccolti, in cui la ricerca di mano 
d'opera è più attiva. 

Secondo i dati della « Unione Zuccheri » 
alla Mostra di Torino nel 1911 il totale degli 
impianti degli zuccherifìci e delle raffinerie 
italiane avrebbe raggiunto un valore di 
82 milioni di lire. La questione quindi è 
questa. Ammesso che si dovesse, anche con 
una riforma della legge doganale, momen-
taneamente forse lasciare chiusi alcuni di 
questi zuccherifici, chiusura alla quale si 
verrà ugualmente col regime attuale, se non 
si riesce ad aumentare il consumo interno, 
c'è il tornaconto pel paese di sottoporsi 
ogni anno ad un tributo privato feudale di 
circa 45 milioni di lire per mantenere un 
artificiale valore di 82 milioni di lire di veri 
o pretesi impianti industriali. Questo è il 
problema che la Camera deve discutere e 
risolvere. 

Vogl\o passare ora ai contratti che la 
« Unione Zuccheri », per prezzo delle raf-
finerie confederate fa coi compratori di zuc-
chero all' ingrosso. 

Ho qui dei contratti non soltanto per 
pochi quintali, ma per migliaia, nei quali 
sono scritte delle clausole che, a mio av-
viso, rivestono la forma di quel reato che 
è contemplato dall' articolo 293 del Codice 
penale, il quale dice : 

« Chiunque col diffondere false notizie o 
con altri mezzi fraudolenti produce sul 
pubblico mercato o nelle borse di commer-
cio un aumento o una diminuzione nei 
prezzi dei salari, derrate, merci, o titoli 
negoziabili sul pubblico mercato o ammessi 
nelle liste di borsa, è punito con la reclu-
sione da tre a 30 mesi e con la multa da lire 
500 a 3000 ». 

Lascio da parte la clausola dei paga-
mento, per la quale i bravi patrioti della 
industria dello zucchero disconoscono la mo-
neta nazionale e si fanno saldare le loro 
fatture in oro. 

Citerò soltanto alcune delle condizioni 
generali del contratto-tipo per la vendita 
dello zucchero 

Ad esempio l'articolo 12 stabilisce: « Le 
eventuali variazioni del vigente regime fi-
scale per quanto riguarda la tassa di fab-
bricazione od altri oneri fiscali consimili, 

non potranno mai agire come condizione 
risolutiva della vendita; ma l'aumento o la 
diminuzione di questa tassa o altri oneri 
fiscali consimili produrranno un eguale au-
mento o diminuzione nel prezzo pattuito ». 

L'articolo 11 invece dice: « Le even-
tuali variazioni del vigente regime fiscale, 
per quanto riguarda il dazio di confine, 
non potranno mai agire come condizione 
risolutiva della vendita nè variarne il prez-
zo ». C'è poi in alcuni di questi contratti 
una clausola, che chiamerei la clausola 
trappola, a cui i compratori sono obbligati 
di cedere, se non vogliono essere boicottati. 
Questa clausola è nel modulo che ho qui, 
è stampata in rosso ed è formulatain questo 
modo : 

« La Raffineria venditrice, in caso che 
essa ribassi il prezzo stabilito nel presente 
contratto, si impegna di fatturare lo zuc-
chero che sarà disposto dal compratore a 
scarico del contratto stesso, al prezzo di 
giornata che sarà praticato dalla Raffi-
neria venditrice sulla piazza di... quando 
le perverrà l'ordine di spedizione ». 

« Questa concessione è subordinata alla 
condizione che il compratore non acquisti 
nè direttamente nè indirettamente zucchero 
da altre raffinerie senza il consenso della 
venditrice per tutta la durata del presente 
contratto ». 

Come si vede, qui si tratta precisamente 
della soppressione della libertà di commer-
cio non soltanto, ma si tratta anche della 
divisione dell'Italia in zone feudali assog-
gettate al dominio dei singoli baroni che 
fanno parte di questa aristocrazia feudale 
degli zuccherieri. (Bravo ! all'estrema sini-
stra). 

Credo con ciò di aver documentato suf-
ficientemente il regime di sfruttamento 
della nazione fatto per opera di questi in-
dustriali dello zucchero, grazie al privilegio 
doganale di cui essi sono investiti. 

La chiusura degli zuccherifici, di cui 
tanto si è parlato in questi giorni, non è 
altro che un atto di questa politica; è sem-
pre la stessa politica di carestia, è sempre 
la politica che consiste nel far sopportare 
per forza agli altri non soltanto quello che 
gli altri debbono sopportare, ma anche le 
conseguenze dei propri sbagli e delle proprie 
disavventure commerciali. 

Gli zuccherieri sentono che non possono 
più mantenere così elevati i prezzi dello 
zucchero e cercano di scaricare la loro per-
dita sui produttori di bietole ed anche su-
gli operai, perchè si valgono di questi come 



Atti Parlamentari — 1917 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XXIV - l a SESSIONE - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 2 MARZO 1 9 1 4 

un mezzo per ot tenere nuovi favori dal 
Governo. 

Mi consta in modo positivo che si cerca 
da pa r t e della « Unione Zuccheri » di fare 
coi biet icultori dei con t ra t t i a lunga sca-
denza a prezzi bassissimi, valendosi dell 'ar-
gomento che oggi l ' industr ia dello zucchero 
non rende più perchè c'è la concorrenza di 
Pontelongo (mentre questa concorrenza è 
già sparita) e si fanno dei prezzi di 2.20 o 
2.30 lire al quintale di bietole, che saranno 
validi anche quando lo zucchero aumenterà 
di nuovo di prezzo e sarà nuovamente scon-
giurato il t emuto fantasma della concor-
renza. 

Ma gli operai, come ho già det to, non 
si sono lasciati prendere a questo amo e 
spero che anche i proprietar i e gli agricol-
tor i non si lasceranno prendere. E me ne 
affida il voto della stessa « Società degli 
agricoltori », che ha cercato di scindere la 
propria responsabilità dalla responsabili tà 
dei fabbr icant i . 

Qaale è s ta to il contegno del Governo 
italiano contro questa con t inua ta politica 
di carestia dell'« Unione Zuccheri »! 

Bicorda te il disegno di legge coraggioso 
dell 'onorevole Giolitti, il quale proponeva 
di r idurre la protezione, a cominciare dal 
1915, a 15 lire il quintale sullo zucchero 
raff inato. F r a t t a n t o è cascato sopra questo 
bel p rogramma. (Interruzioni) . 

Dopo avvenne una riduzione della pro-
tezione, t roppo insufficiente, t roppo t imida, 
per opera del Ministero Luzzat t i colla legge 
17 luglio 1910. 

Questa legge, aumentando di una lira al-
l ' anno la tassa di fabbricazione che allora 
era di 70.15 al quintale, stabilì che nel pe-
riodo di sei anni la produzione fosse ri-
d o t t a a lire 22.85. 

At tua lmente , nel 1914, la tassa di fab-
bricazione è elevata a lire 74.15, e sarà ele-
v a t a a lire 75.15 nel l 'anno prossimo, e fi-
nalmente nel 1916 a lire 76.15. Rimarrà 
dunque, al termine di questa riforma, una 
protezione di lire 22.85 per quintale di zuc-
chero, margine del t u t t o eccessivo, perchè 
servirà sempre per mantenere in piedi la 
« Unione Zuccheri ». 

Nella relazione colla quale il Ministero 
Giolitti accompagnava il suo disegno di ri-
forme t r ibu ta r ie del 1909 sono s fa ta te molte , 
delle leggende colle quali gli zuccherieri 
sostengono che non possono produrre se non 
hanno veramente una protezione enorme. 

lo leggo in questa relazione, onorevoli 

colleghi, a pagina 11: « al giorno d'oggi può 
calcolarsi, come abbiamo veduto , f ra le .11 
lire e le 12 lire al quintale lo svantaggio 
delle nostre fabbriche rispetto alle estere 
nel costo della mater ia prima, del com-
bustibile, e della mano d 'opera ; propo-
niamo in tan to il dazio di vent i lire per 
un primo periodo biennale a cominciare 
dal 1911, e quello di lire 18 per un al t ro 
biennio dal 1° gennaio 1913 al 31 dicembre 
1914 ». E poi si proponeva per il gennaio 
1915 di por tare il dazio doganale a 50 lire e 
la tassa di fabbricazione a 35 lire. 

I l margine di 15 lire era ancora t roppo . 
Perchè, se lo svantaggio della produzione 
i ta l iana in confronto dell 'estera era da un-
dici a dodici lire il quintale, non c'era nes-
suna ragione di regalare al t ro denaro agli 
zuccherieri. 

La protezione, se la volete, deve servire 
solo a compensare questo preteso svantaggio 
che ci può essere t r a l ' industr ia i tal iana e 
l ' industr ia es te ra : non deve essere un re-
galo per gli uni a spese degli altri . E so-
p r a t t u t t o non deve essere un regalo pei ric-
chi a spese dei poveri. 

Perchè dunque continuare a voler man-
tenere una misura esagerata di protezione, 
che non giova, ripeto, allo Sta to , ma giova 
sol tanto al g ruppo degli zuccherieri'? Perchè 
volete continuare a mantener la anche oggi 
dopo che la produzione i tal iana è salita da 
1,300,000 quintal i di zucchero, come era nel 
1909, a due milioni e mezzo e fors 'anche a 
t re milioni % (Interruzione). 

Lo dicono gli zuccherieri, che producono 
due milioni e 500,000 quintali , da due anni. 
Ma ammet t i amo solo due milioni. Ebbene, 
io ammet to questo che, quando una indu-
stria aumen ta la sua produzione da un mi-
lione e t recentomila quintal i a due milioni 
di quintal i , ha realizzato notevoli miglio-
rament i tecnici e industrial i . 

Io ammet to anche che il tenore zucche-
rino della bietola sia aumenta to . È una delle 
ragioni per cui gli zuccherieri si sono tro-
va t i all ' improvviso con una maggiore pro-
duzione. E perchè questo tenore zuccherino 
della bietola che negli anni scorsi era scarso, 
è aumenta to ! 

La ragione è questa, che in principio 
gli zuccherieri per indurre gli agricoltori 
a colt ivare la bietola davano loro delle 
sementi, le quali producevano un grande 
peso lordo per e t ta ro , ma davano poco zuc-
chero. Dopo che hanno visto che la bietola 
in I ta l ia poteva in certe regioni a t tecchire 
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mirabilmente, hanno cambiato e selezio-
nato sempre più la qualità delle bietole ed 
hanno distribuito sementi, che dànno rac-
colti relativamente scarsi di peso, ma con-
tenenti molto zucchero. Questo è stato il 
motivo per cui in certe regioni i produt-
tori di bietole hanno persino fatto sciopero, 
non avendo potuto ottenere dai fabbri-
canti la condizione di vendita delle bie-
tole a rendimento in zucchero. I proprietari 
di zuccherifìci hanno interesse a pagare le 
bietole ricche come pagavano prima le bie-
tole povere di zucchero. 

Ci sono zuccherifìci che hanno dovuto 
chiudere perchè i fondatori hanno avuto iì 
torto di andare ad impiantare le fabbriche in 
luoghi dove la bietola veniva male e non 
era possibile di farla venire bene. 

Ora so che c'è una grande difficoltà ad at-
tuare la riforma che l'onorevole Giolittipro-
poneva nel 1909: c'è la ristrettezza del bilan-
cio, che non permette a ministri, che non ab-
biano molto coraggio finanziario, di fare 
una riforma che potrebbe momentanea-
mente compromettere le entrate dello Stato; 
quindi non oso neppure proporre questa ri-
format perchè il Ministero affaccerebbe la 
difficoltà del bilancio. Però il Governo deve 
sentire ugualmente la necessità di una ri-
forma che mette fine a questo regime an-
tieconomico, che, dopo avere indebita-
mente arricchito un piccolo gruppo di per-
sone a danno della grande maggioranza 
degli italiani, non è riuscito neppure a 
mettere l'industria, con tanta amorevolezza 
protetta, in condizioni tali da poter fare a 
meno in avvenire di quei sacrifìci che sino 
ad ora è costata al paese. 

Bipeto: non tocca a me di fare propo-
ste precise; ma quello che occorre è che i 
provvedimenti che il Governo sarà per 
prendere, siano intesi a spezzare il sin-
dacato antieconomico degli zuccherieri 
ed a mettere l'industria dello zucchero in 
un regime, se non d'assoluta libertà, al-
meno di libertà tale, che ne siano tutelati i 
legittimi interessi dei consumatori e com-
mercianti di zucchero, nonché quelli dei 
produttori di bietole. Soltanto a questo 
patto sarà possibile che la stessa industria 
dello zucchero arrivi ad uscire senza troppo 
danno dalla crisi che attraversa. 

Bisogna anche ammettere che, se qualche 
zuccherificio continuerà ad esser chiuso, non 
sarà poi un disastro irreparabile pei paese 
se esso potrà comperare lo zucchero con un 
notevole risparmio di prezzo, e se questo 
regime di libertà metterà gli altri zucche-

rifìci in condizione di aumentare la produ-
zione, diminuendone il costo. Perchè è pre-
cisamente il regime protettivo ad oltranza, 
di cui godono i zuccherieri attuali, che au-
menta il costo di produzione dell'industria. 

ISion ho bisogno di dire con quali me-
todi i costi di produzione siano scandalo-
samente aumentati. I bilanci non ci dicono 
che una parte della verità: nei bilanci non 
figurano i tantièmes degli amministratori ; 
non figurano le medaglie di presenza ; non 
figurano quelli che i francesi chiamano i jaux 
frais e che sono inerenti al regime protet-
tivo. Per esempio, gli stabilimenti che stanno 
chiusi credete voi che non guadagnine^1? Gua-
dagnano ugualmente, stando chiusi; anzi, a 
questa condizione stanno chiusi, altrimenti 
cercherebbero di lavorare. Essi stanno chiusi, 
perchè ricevono un compenso per non fare 
concorrenza agli altri ; e, quando questo 
non è sufficiente, gli organismi meglio or-
ganizzati restringono la loro attività, e 
quindi aumentano il loro costo di produ-
zione. 

Ci sono amministratori molto abili, che 
hanno stipendi in proporzione della loro 
abilità. 

Trovo che, per esempio, il direttore 
generale della « Società Ligure-Lombarda 
per la raffinazione degli zuccheri» è ammi-
nistratore della « Società italiana per l'in-
dustria dello zucchero indigeno »; della 
« Zucchereria nazionale » ; della « Società 

| esercente la raffineria Lebaudy Frères » ; 
! della « Società Valsacco per la fabbricazio-

ne dello zucchero »; della « Società Ligure-
Bavennate per la fabbricazione dello zuc-
chero di barbabietola »; della « Società ano-
nima fabbrica di zucchero Ligure-Sanvi-
tese »; della « Società anonima fabbrica di 
zucchero Ligure-Vicentina »; nonché presi-
dente della Società « Zuccherifìcio e distil-
leria alcool Gulinelli ». Questo signore è 
eertamente molto abile e straordinaria-
mente affaccendato. (Si ride). 

Voci. Chi è? 
G I B E T T I . È il commendatore Emilio 

Bruzzone di Genova. 
Bisogna che il paese sappia oggi quello 

che il Governo intende di fare per tutelare 
gl'interessi generali contro gl'interessi par-
ticolari degli zuccherieri, ed è tanto più ne-
cessario di farglielo sapere perchè il mini-
stro sarà benissimo informato, senza che 
io abbia bisogno di metterlo in guardia, che 
sono venute fuori in questi giorni nella 
stampa, dove ciascuno di noi può andare 

j a controllarle, delle proposte molto insi-
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diose degli zuccherieri; proposta per avere [ 
premi di esportazione. 

ETTTI , ministro di agricoltura, industria 
e commercio. Sarebbe una tale assurdità, 
che nessuno potrebbe accettarla. 

G I R E T T I . Lo so anche io, perchè ci 
hanno già pensato gli Stati della Conven-
sione di Bruxelles, applicando agli zuccheri 
esportati dall'Italia le rappresaglie doga 
nali che potranno aumentare. Poi c'è stata 
un'altra idea, la quale è stata ugualmente 
abbandonata, ed era quella del monopolio 
delle raffinerie. Sarebbe stato un bell'affare 
per iraffinatori, dopo aver guadagnatotanto 
denaro, rimettere al Governo le loro fabbri-
che, con una buona valutazione. Ma c'è 
un'altra proposta più pericolosa; ed è quella 
di volere esentare dalla tassa di fabbrica-
zione lo zucchero che serve a fabbricare le 
marmellate nelle raffinerie stesse. 

Ora, se questa proposta venisse soltanto 
presa in considerazione, io affermo che sa-
rebbe una cosa completamente ingiusta e 
antidemocratica, perchè sarebbe un nuovo 
privilegio che voi dareste a questi indu-
striali potenti delle raffinerie, non soltanto 
a danno delle piccole industrie, nelle quali 
non è possibile perchè troppo costoso il j 
controllo dell'agente fiscale, ma a danno 
anche delle massaie, delle famiglie di con-
tadini, che non potrebbero per conseguenza, 
nella trasformazione' delle loro frutta in 
marmellate, usufruire di ciò che sarebbe 
concesso a questi potenti organismi che 
sfrutterebbero in una nuova forma il con-
sumo nazionale, ed assicurati dal dazio, che 
impedisce la concorrenza delle marmellate 
e conserve estere, farebbero pagare i loro 
prodotti a prezzo carissimo agli italiani e 
metterebbero a saccheggio, come hanno 
fatto certi produttori di alcool, l'erario 
dello Stato facendo sparire da esso il pro-
vento fiscale dello zucchero. 

Se io dovessi dire completamente il J 
mio parere, io credo che il Governo sa- i 
rebbe bene consigliato se, pur tenendo conto 
di tut te le difficoltà speciali del momento, 
proponesse una riforma, la quale, pren-
dendo per base la graduale diminuzione 
della protezione attuale dell'industria zuc-
cheriera in un breve periodo di anni, fino 
al limite fissato dalla Convenzione di Bru-
xelles in sei lire il quintale, portasse la 
tassa di fabbricazione a 60 lire. Io ho fatto 
il calcolo, che credo fondato sopra una pre-
sunzione assai solida, potrei quasi dire certa, 
che portando il prezzo dello zucchero al mi-
nuto a una lira, a lire 1.10 il chilogramma (ciò 1 
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che si avrebbe riducendo il dazio doganale a 
66 lire e la tassa a 60 lire), sarebbe facilissimo 
in uno o due anni di aumentare il consumo 
dello zucchero in Italia dagli attuali 1,700,000 
quintali ad almeno due milioni di quintali. 
Sarebbe pur sempre un piccolo consumo 
in confronto di quello grande dell'Inghil-
terra in 40,e più chilogrammi a testa, della 
Francia con 17; eppure con questo lieve 
aumento di consumo, lo Stato continue-
rebbe ad incassare precisamente, con ses-
santa lire al quintale di t assa di fabbrica-
zione, quei 124 milioni di lire che ha in-
cassato l'anno scorso colla tassa di lire 73.15 
al quintale, ed i consumatori italiani avreb-
bero, da questa riforma, uno sgravio effet-
tivo di almeno 40 milioni di lire all'anno 
sull'attuale consumo, senza alcun danno 
per l 'Erario. 

Questa è appunto una di quelle riforme 
che si possono, anzi si debbono fare quando 
l 'Erario si trova in cattive condizioni, per-
chè quando l 'Erario stesso non può rinun-
ciare ai suoi proventi fiscali, è bene che si 
rivolga agli industriali protetti e faccia 
anch'essi contribuire un poco a sollevare 
il paese dalle sue disgrazie. 

È necessario, e precisamente lo ha detto 
il E e nel discorso della Corona, che sia-
no gli abbienti a sopportare il peso delle 
nuove imposte. Ebbene, questi abbienti 
della industria protetta e privilegiata dello 
zucchero, diano il buon esempio e dimostri-
no una buona volta che nei momenti critici 
della finanza sono disposti a rinunciare ad 
una qualche parte dell'indebito favore, di 
cui hanno goduto fino adesso. 

Ma l'effetto morale della riforma sarebbe 
anche maggiore del suo vantaggio mate-
riale, perchè questa riforma dimostrerebbe 
in modo chiaro e tangibile all'opinione pub-
blica che vi è in Italia un Governo che 
si occupa molto di più degli interessi gene-
rali di 35 milioni d'italiani, che non del-
l'interesse particolare di 35 fabbricanti di 
zucchero. ( Vive approvazioni — Applausi — 
Molte congratulazioni). 

P R E S I D E N T E . Segue l'interpellanza 
dell'onorevole Graziadei... 

GRAZIADEI . Onorevole Presidente, è 
già tardi e quindi la pregherei di consen-
tirmi che io rimetta ad un altro lunedì lo 
svolgimento della mia interpellanza, tanto 
più che dopo la mia interpellanza vi sono 
ancora sullo stesso argomento quelle del-
l'onorevole Raineri, di cui tutt i riconoscono 
la particolare competenza, e degli onorevoli 
Corniani, Canepa, Benaglio e Lucci. Xnol-
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t r e non è presente l 'onorevole Maraini, al 
quale auguriamo di guarire al più presto, 
ed è bene che egli assista a questa discus-
sione anche perchè possa difendersi dalle 
accuse, che gli sono s ta te mosse dall 'onore-
vole Girett i . (Commenti). 

N I T T I , ministro di agricoltura, industria 
e commercio. Po t remmo continuare questa 
discussione lunedì prossimo. 

P R E S I D E N T E . Sta bene. 
I l seguito dello svolgimento delle inter-

pellanze inscritte nell 'ordine del giorno di 
oggi è rimesso a lunedì venturo . 

Interrogazioni. 

P R E S I D E N T E . Si dia le t tura delle in-
terrogazioni presentate oggi. 

L Q E E O , segretario, legge : 

« Il sot toscri t to chiede d ' in terrogare il 
ministro dei lavori pubblici per sapere se 
di f ron te ai nuovi disastri de terminat i dallo 
s t rar ipamento del t o r r en t e Eavone non 
creda di disporre con urgenza per la siste-
mazione di de t to tor rente , da t a n t o tempo 
promessa ed invano a t tesa . 

« Treves ». 

« Il sot toscri t to chiede d ' in ter rogare il 
ministro delle poste e dei telegrafi sull 'ur-
genza di provvedere alla sistemazione delle 
condizioni a t tua l i di precarietà e di disagio 
nelle quali versano i supplenti postelegra-
fici e sulla legi t t imità delle loro domande 
perchè siano loro riconosciute la stabili tà 
dell'ufficio e le provvidenze, quali il riposo 
periodico e l 'inscrizione alla Cassa Nazio-
nale di previdenza, che sono oramai acqui-
site al patrimonio di quasi t u t t e le cate-
gorie di funzionar i pubblici. 

« Gasparotto ». 

« I l sottoscri t to chiede d ' in t e r rogare il 
ministro delle finanze sulla condizione f a t t a 
ai p rodot t i di acque gassose di Napol i in 
seguito a l l ' aumenta to dazio. 

« Lucci ». 

« I l sot toscri t to chiede d ' in ter rogare il 
ministro delle poste e dei telegrafi per sa-
pere se non creda doveroso migliorare le 
condizioni veramente miserevoli dei rice-
vitori, supplent i ed agent i rural i postele-
grafici, facendo ad essi un t r a t t a m e n t o 

equamente proporzionato alle accresciute 
a t t r ibuzioni e responsabil i tà . 

« E indone ». 

« I sottoscri t t i chiedono d ' in terrogare il 
ministro di grazia e giustizia e dei culti, a 
fin di sapere quali provvediment i inten-
derà ado t t a re per una maggiore diligenza 
e garenzia del dirit to pubblico e pr ivato 
nella procara generale di Messina, che rese 
possibile la pubblicazione per t r e anni di 
un « ebdomadario » - che sotto la maschera 
umoris ta compiva le diffamazioni più teme-
rarie e i r icat t i più t u r p i - s e n z a richiedere 
alcuno dei document i di rito per le inevi-
tabil i responsabil i tà giuridiche. 

« Toscano, Colonna di Cesarò ». 

« I sottoscri t t i chiedono d ' in terrogare il 
ministro di grazia e giustizia e dei culti, 
per conoscere se in tenda nel corrente anno 
at tenersi a l l ' incontrovert ibi le giudizio della 
seconda Sezione del Consiglio di Sta to , che 
riconosce il dirit to agli ufficiali giudiziari! 
di Messina e Reggio di avere esteso il be-
neficio della « disagiata residenza ». 

« Toscano, Sciacca-Giardina, Colonna 
di Cesarò, Mondello ». 

« Il sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro di grazia e giustizia e dei culti, 
per conoscere se non r i tenga giunto il mo-
mento, essendosi ormai accresciuti e la com-
petenza e gli oneri dei giudici concil iatori 
del Eegno, di accogliere, in segno anche 
di morale ed equa ricompensa, d 'accordo 
coll 'onorevole ministro dei lavori pubblici, 
il voto più volte r ipetuto da quella bene-
merita categoria di magis t ra t i p re t t amen te 
onorarii, d i ret to ad o t tenere quelle facili-
tazioni pei trasporti ferroviarii di cui lo 
S ta to è largo ai suoi funzionari ed alle loro 
famigliò e ad al t re classi di pubblici uffi-
ciali. (L'interrogante chiede la risposta scritta). 

Vinai. 

« I l sot toscri t to chiede d ' i n t e r roga re i 
ministri dell ' istruzione pubblica e del te-
soro, se non r i tengano giusto il proporre 
qualche provvedimento, perchè i comuni 
poveri aventi , per necessità locali e per de-
ficienza di mezzi, scuole facol ta t ive con 
maestri non muniti di regolare pa ten te , ab-
biano ad esonerarsi dal relat ivo cont r ibu to 
al Monte-pensioni, da cui det t i maestr i non 
possono r i t rar re beneficio alcuno. (L'inter-
rogante chiede la risposta scritta). 

« Giacobone ». 
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Interpellanze. 

P R E S I D E N T E . Si dia l e t t u r a delle in-
terpel lanze p r e sen t a t e oggi. 

L O E R O , segretario, legge : 

« I l so t tosc r i t to chiede d ' i n t e r p e l l a r e il 
presidente del Consiglio ef il ministro del 
tesoro, per conoscere per qual i rag ioni siano 
venu te meno le fo rmal i promesse del Go-
verno f a t t e al sot toscr i t to , in t e m a d ' in te r -
rogazione, nella t o r n a t a del 5 giugno 1912, 
in f avore degli ufficiali giudiziari che chie-
devano e chiedono l ' i ndenn i t à di disagiata 
residenza da t a agli a l t r i impiega t i che pre-
s tano servizio nei comuni magg io rmen te 
colpiti dal t e r r e m o t o del 28 dicembre 1908. 

« Lar izza ». 

« I so t toscr i t t i chiedono d ' in te rpe l la re il 
ministro di grazia e giustizia e dei cul t i , 
a l l ' in ten to di conoscere perchè r imangano 
t r o p p o spesso inappl ica t i gli ar t icoli 237, 
241, 244 del Codice penale . 

« Maffi, Meda, Graziadei , Lucci, Mor-
gari, Sichel, S i n d o n e ».. 

« I l sot toscr i t to chiede d ' in te rpe l la re il 
ministro del l ' in terno, sui suoi proposi t i in-
t o r n o alla risoluzione dei problemi r iguar-
dan t i la infanzia a b b a n d o n a t a e gli esposti, 
in re lazione anche agli oneri che ne deri-
vano agli E n t i locali. 

« Sichel ». 

« I l so t toscr i t to chiede d ' i n t e rpe l l a r e i 
ministri del l ' in terno e dei lavor i pubblici , 
sul ve to opposto dalla p r e f e t t u r a di Reggio 
Emil ia alla del iberazione 23 n o v e m b r e 1913 
del Consiglio comuna le di i fove l la ra , colla 
quale si s tabi l iva di a p p a l t a r e la costru-
zione di edifìci scolastici a l ic i tazione pri-
v a t a f r a Società coope ra t ive l ega lmente 
cos t i tu i te . 

« Sichel ». 

« I s o t t o s c r i t t i chiedono di in te rpe l la re i 
ministri d ' a g r i c o l t u r a , indus t r ia e commer-
cio e delle finanze, per conoscere in quale 
modo i n t e n d a n o nei nuov i t r a t t a t i di com-
mercio t u t e l a r e l ' indus t r ia sarda dei su-
gheri . 

Congiu, R o t h , Porce l la ». 

« I l so t toscr i t to chiede d ' i n t e rpe l l a re i 
ministr i de l l ' in terno e dei lavori pubbl ic i , 
per sapere come i n t e n d a il Governo p rov-
vedere per l imi ta re a lmeno i disastrosi ef-

f e t t i della disoccupazione, e se non si ri-
t enga perciò u r g e n t e di da re corso alla 
domanda della Camera di commercio di 
Milano per o t t enere la concessione della 
costruzione della l inea navigabi le da Mi-
lano a Venezia, la quale, r e c l a m a t a dal l ' in-
teresse generale , già amp iamen te s t ud i a t a , 
e f ac i l i t a t a dai con t r ibu t i degli ent i lo-
cali, p rocure rà ne l l ' a l ta I t a l i a un largo im-
piego della mano d 'opera . 

« Caccialanza ». 

P R E S I D E N T E . Le in ter rogazioni tes te 
l e t t e sa ranno inscr i t t e ne l l 'o rd ine del gior-
no, t r a smet t endos i ai minis t r i compe ten t i 
quelle per le quali si chiede la risposta 
scr i t ta . 

Così pure le in terpe l lanze saranno in-
scr i t te ne l l 'o rd ine del giorno, qualora i mi-
nistr i interessat i non vi si oppongano nel 
te rmine rego lamenta re . 

La seduta è t o l t a alle 18.40. 

Ordine del giorno per la seduta di domani 

alle ore 14. 

1. In te r rogaz ioni . 

2. Seguito della discussione del disegno 
di legge : 

Spese d e t e r m i n a t e dalla occupazione 
della Tr ipol i tan ia e della Cirenaica, dal-
l 'occupazione t e m p o r a n e a delle isole del-
l 'Egeo, e dagli a v v e n i m e n t i in te rnaz iona l i : 
conversione in legge dei Real i decret i emessi 
dal 29 giugno al 30 dicembre 1913, e au to -
rizzazione della spesa occorrente fino al 30 
giugno 1914. (51 -bis) 

Discussione dei disegni di legge: 

3. S t a t o di previsione della spesa del 
Ministero de l l ' i n t e rno per l 'esercizio finan-
ziario dal 1° luglio 1914 al 30 giugno 1915. (25) 

4. Rend icon to consunt ivo della Colonia 
E r i t r ea per l 'esercizio finanziario 1910-11. (7) 

5. Modificazione degli art icoli 4 e 41 del 
t e s to unico di legge sui dazi in te rn i di con-
sumo. (65) 

P R O F . EMILIO PIOVANELLI 

Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia. 
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