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Presidenza del Presidente FANFANI

P RES I D E N T E. La seduta è a:per~
ta (ore 10).

Si dIa lettura del processo verbale.

DI VITTORIO BERTI BAL~
D I N A, Segretario, dà lettura del proces~
so verbale della seduta antlmerzdiana del
21 gennaLO.

P RES I D E N T E. Non essendovi os~
servazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di nomina da parte della Giunta
delle elezioni del relatore per la regione
Calabria

P RES I D E N T E Informo che la
Giunta delle elezioni ha comunicato che, nel~
la riunione di ieri, ha proceduto a conferire
l'incarico di relatore per la Regione Calabria
al senatore Buzio, in sostituzione del senato~
re Tedeschi, entrato a far parte del Governo.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P RES I D E N T E. Comunico che sono
stati presentati i seguenti disegni di legge di
iniziativa dei senatori:

MINELLA MOLINARI Angiola, ORLANDI, MAC~

CARRONE Antonino, FABIANI, CINCIARI RODANO

Maria Lisa, PERNA, FERMARIELLO, ARGIROFFI,

MANENTI, ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores, DI

VITTORIO BERTI Baldina, DEL PACE, BRAMBIL~

LA, DE FALCO, FARNETI Anella, BONAZZOLA

RUHL Valeria, GUANTI, GIANQUINTO, MACCAR~

RONE Pietro, MORANINO e PIRASTU. ~ « Nuo.

ve norme per l'assistenza alla maternità e
alla prima infanzia e piano di sviluppo degli
asili~nido~}} (420);

ABENANTE, BORSARI, BERTOLI, PAPA, LUGNA-

NO, PALAZZESCHI, TROPEANO, POERIO, CAVALLI

e SOLIANO. ~ « Estensione dell'integrazione
di pensione a tutti i sottufficiali, vigili scelti
e vigili del fuoco }} (421);

LOMBARDI, DE MARZI, BENAGLIA, SPASARI,

ZANNINI, ALESSANDRINI, BERLANDA, DALVIT,

SEGNANA, BURTULO, SPAGNOLLI, DONATI, BER-

TOLA, COLLEONI, ZUGNO, CAGNASSO e ZACCARI.

~ « Modificazioni ed integrazioni della legge

25 luglio 1952, n. 1009, e del relativo regola-
mento sulla fecondazione artificiale dei bo-
vini}} (422).

Annunzio di deferimento di disegno di legge
a Commissione pennanente in sede referente

P RES I D E N T E. Comunico che il se~
guente disegno di legge è stato deferito in
sede referente:

alla 2a CommlSSLOne permanente (Giustizia
e autorizzazioni a procedere):

CORRAO. ~ « Soppressione dell'articolo 544

del Codke penale}} (364).

Commemorazione del senatore
Alessandro Morino

PRESIDENTE. (Si leva in piedi e
con lUI tutta l'Assemblea). Onorevoli colle~
ghi, si è spento a Roma, il giorno 21, il se~
nato re Alessandro Morino.

L'improvvisa scomparsa del collega da tut~
ti amato e stimato costituisce un grave lut.
to per l'intera Assemblea.

Nato a Mu' di Edolo, in provincia di Bre-
scia, il 20 marzo 1909, Alessandro Marino
si dedicò fin da giovane allo studio dei pro.
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blemi sociali ed economici della montagna
e del settore elettrico.

Entrato nella vita politica, fu sindaco di
Edolo dal 1947 al 1960, anno in cui venne
eletto consigliere provinciale per il Partito
socialista democratico italiano. Tra le varie
cariche locali e provinciali da lui ricòperte
in seno ad organismi economici ed ammini~
strativi, ricordiamo quella di presidente del
Consorzio idroelettrico di Edolo e di mem~
bro delegato della comunità montana di
Vallecamonica.

Eletto senatore per la IV legislatura il
28 aprile 1963, e confermato per la V legi~
slatura il19 maggio 1968, Alessandro Morino
portò nella nostra Assemblea la sua profon~
da e specifica competenza di dottore in
fisica.

Componente della Commissione affari este~
ri e della Commissione d'inchiesta sulla ma~
fia, membro della Commissione parlamen~
tare per il parere al Governo sulle norme
delegate nelle materie previste nei trattati
della Comunità economica europea e della
Comunità europea dell'energia atomica, egli
ha compiuto, durante i sei anni della sua
permanenza in Senato, un'opera veramente
notevole con le approfondite relazioni redat~
te su numerosi disegni di legge e con i fre~
quenti e ascoltati interventi svolti sui temi
della montagna, dell'agricoltura, della cac~
cia, dei lavori pubblici, delle ricerche scien~
tifiche e spaziali comunitarie e degli accordi
internazionali per il controllo degli arma~
menti.

La morte ha bruscamente spezzato il filo
della sua nobile esistenza, quando si accin~
geva a rinnovare anche in questa legislatura
il suo contributo intelligente ed esemplare
ai lavori del Senato.

Il ricordo delle qualità personali dello
scomparso, che si rivelavano nella signori~
lità del costume e nella naturale bontà che
animava il suo tratto, rende ancora più tri~
ste il commiato e ancor più accorato il rim~
pianto.

La Presidenza del Senato, sicura di inter~
pretare il generale sentimento dell'Assem~
blea, rinnova alla famiglia così duramente
colpita e al Gruppo del Partito socialista
italiano le espressioni del commosso e soli~

dale cordoglio, espressioni che estende alla
sua terra di origine, della quale egli incarnò
le pIÙ genuine virtù.

G A V A, Ministro di grazia e glustizia.
Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* G A V A. Ministro di graZla e giustlzia.
A nome del Governo mi unisco alle parole
piene di sentimento e di cordoglio pronun~
ciate dal Presidente del Senato per la scom~
parsa del senatore Morino. Egli stava in
mezzo a noi soltanto dal 1963 e cioè dalla
quarta legislatura, come ha testè ricordato
il Presidente, ma in questo periodo di tem-
po egli non solvanto manifestò le sue capa-
cità tecniche di studioso e di realizzatore
interessato ai problemi più vivi della no~
stra vita politica, ma ci diede la dimostra~
zione di una carica di simpatia per tutti
e di umanità il cui ricordo resterà per noi
incancellabile; soprattutto per le sue virtù
di carattere personale e di bontà naturale
noi sentiamo oggi di subire una perdita
grave per la nostra Assemblea.

Per queste ragioni io mi associo, con tut-
to il sentimento, al cordoglio che è stato
espresso dalla Presidenza non soltanto al
Senato, ma al Gruppo socialista, al,la fami~
gha e alle popolazioni dalle quali proveniva
il senatore Morino.

Discussione delle mozioni nn. 7, 10, 12, 14,
15 e svolgimento delle interpellanze nn. 24,
50, 73, 77 e delle interrogazioni nn. 81
e 113, concernenti i problemi della giu-
stizia

P RES I D E N T E. L'ordine del gior~
no reca la discussione delle mozioni nume~
ri 7, 10, 12, 14, 15 e lo svolgimento delle in~
terpellanze nn. 24, 50, 73, 77 e delle inter~
rogaZ!ioni nn. 81 e 113, concernenti i pro~
hlemi della giustizia.

Onorevoli colleghi, all'indomani dell'in~
tervento del Capo dello Stato in seno al
Consiglio superiore della Magistratura, il
Senato affronta un importante ed impegna~
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tivo dibattito sui problemi della giustizia,
discutendo mozioni ed interpeltlanze presen~
tate da tutti i Gruppi parlamentari.

Questa legislatura vede il Senato della Re-
pubblica ed in particolare la sua Commissio-
ne giustizia sevemmente impegnati nell'esa~
me di un notevole numero di provvedimenti
di grande mole che il Gov,erno ha presentato
per avviare a soluzione riforme di codici, di
procedure e di istituti.

Come è stato già reso noto, sono stati as-
segnati dalla metà di dicembre ad oggi i se-
guenti disegni di legge' «Riforma del Codi~
ce penale », ({Ordinamento penitenziario »,
({Prevenzione della delinquenza minorile »,
({Patrocinio statale per i non abbientl )},

«Ordinamento della professione di avvoca~

to }}, ({ Riforma del Codice di procedura ci-
vile }), « Istituzione dI Corti d'onore }}, « Mo-

difica dell'articolo 389 del CodICe di procedu-
ra penale }} (adeguamento alla sentenza del-
la Corte costituzionale sulla istruzione som-
maria e sui poteri del PubblKo Ministero).

La Presidenza del Senato, al fine di rende-
re l'esame dei disegni di legge al tempo stes-
so approfondito e sollecito, ha creduto op-
portuno ricorrere alla procedura prevista
dall'articolo 26~bis del Regolamento del Se-
nato, assegnando pressochè tutti i detti prov-
vedimenti all'esame III sede redigente della
Commissione giustizia, perchè formuli gli
articoli riservando all' Assemblea Il voto fi-
nale sui disegni dI legge.

Ed invero, se si pensa che la riforma del
codice penale consta di 111 articoli, l' ordina~
mento penitenziario di 91 articoli, l'ordina-
mento della professione di avvocato di 133
articoli, è sembrato che meno agevole e spe-
dito sarebbe stato Il lavoro dell'Assemblea
qualora avesse dovuto giungere alla preci-
sa formulazione di ogni disposizione. Anche
la riforma del codice di procedura civile,
una volta straloiato un articolo contenente
delega legislativa, potrà essere esaminata
dalla Commissione III sede redigente.

Ma, per una vIsione d'insieme di tutti
questi problemi che si intrecciano e le cui
definizioni tutte concorrono e si devono ar-
monizzare per la soluzione delle questioni
che affliggono la giustIzIa del Paese, ed in

relazione ai provvedimenti pure importanti
che pendono avanti all'altro ramo del Par-
lamento, il Senato opportunamente ha de-
ciso di aprire oggi questo dibattito ~ CUI

il Governo ha prontamente aderito ~ che
consentirà di mettere a fuoco la situazione
globale, di operare le scelte migliori e so-
prattutto di accertare attraverso quali altri
interventi, da adottare o da promuovere,
rendere piÙ moderna e funzionale l'organiz-
zazione degli uffici giudiziari, piÙ tempestiva
l'amministrazione della giustizia, più sicura
quindi per tutti i cittadini la garanzia del-
l'ordinata convivenza in seno ad una vera
società democratica.

Si dia lettura delle mozioni, delle interpel-
lanze e delle interrogazioni.

DI VITTORIO BERTI BAL~
D I N A, Segretario:

BANFI, ARNONE, ALBERTINI, CODI-
GNOLA, MANCINI, FORMICA, ROSSI DO.
RIA, IANNELLI, ZUCCALA'. ~ II Senato,

considerato il grav,issimo stato di crisi
in cui, da tempo, si trova il settore dell'Am-
ministrazione della giustizia, denunciato in
convegni di studio, dalla stampa e da ogni
altro mezzo di informazione;

preso atto che sono in corso nel Paese
agitazioni di tutte le categorie di operatori
della giustizia che rischiano di paralizzare
un settore così vitale delle libere istituziom
democratiche,

delibera:

1) di invitare il Ministro di grazia e
giustizia a presentare al Senato una relazio-
ne sullo stato organizzativo dell'Amministra-
zione della giustizia con la specificazione,
per ogni sede giudiziaria, del numero di ma.
gistrati e canoellieri in organico, di quelli
effettivamente assegnati e di quelli presenti
in sede, nonchè del carico giudiziario per
ogni sede giudiziaria;

2) di invitare lo stesso Ministro a
prendere provvedimenti amministrativi im-
mediati per affrontare i problemi piÙ ur-
gentI. (moz. - 7)
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FINIZZI, ARENA, BERGAMASCO, PA-
LUMBO, VERONESI, BIAGGI, BONALDI,
D'ANDREA, BaSSO. ~ Il Senato,

considerata la grave sItuazione in cui
versa l'amministrazione della giustizia in
Italia, la cui crisi è stata di recente sottoli-
neata dal Procuratore generale presso la Cor-
te di cassazione e dai Procuratori generali
delle Corti di appello nel discorsi tenuti in
occasione della inaugurazione dell'anno giu-
diziario, nonchè da numerosi ordini del gior-
no approvati dalle assemblee degli Ordini
forensi e da manifestazioni di pnvati citta-
dini intese a sollecitare un più fattivo inte-
ressamento degli organi competenti per tale
primario settore della Pubblica Amministra-
zione;

rilevata la urgente ed improrogabile ne-
cessità di risolvere sollecitamente in modo
organico e completo i numerosi e gravi pro-
blemi che impediscono che l'amministrazio-
ne della giustizia sia pronta ed efficiente, pro-
vocando con ciò un senso di sfiducia e disagi
non indifferentI ai cittadini ed a quanti ope-
rano nell' Ammmistrazione,

impegna Il Governo a farsi promotore
delle iniziative necessarie a risolvere con sol-
lecitudine i problemi del funzionamento deì-
la giustizia ed in particolare ad adottare sen-
za indugio:

a) la ristrutturazlOne delle sedi giudi-

ziarie fatta in modo da tener conto delle
mutate esigenze della popolazione in rela.
zione al suo sviluppo economico e sociale;

b) l'adeguamento del numero dei ma-
gistrati, dei canoellieri e del personale ausi-
liario alle effettive esigenze dei distretti giu- I
diziari;

c) la riduzlOne delle spese processuali

e dei relativi oneri fiscali in modo da consen.
tire a tutti i cittadini di ottenere senza sacri.
fici la tutela dei loro diritti;

d) l'adeguamento dei locali e dei ser-

vizi tecnici in relazione alle necessità di una
giustizia moderna e non anacronistica;

e) l'istituzione dei tribunali ammini-
strativi locali. (moz. - 10)

TOMASSINI, VALORI, DI PRISCO, AL-
BARELLa, MASCIALE, CUCCU, FILIPPA,
LI VIGNI, MENCHINELLI, NALDINI, PEL-

I LICANO', PREZIOSI, RAIA. ~ Il Senato,

ritenuto che la causa della crisi della
giustizia è da ravvisarsi nella conservazione
di un ordinamento glUridico in contrasto
con l'attuale condizione dello sviluppo so-
ciale e degli interessi generali voluta dalla
classe al potere a chiari fini repressivl e
autoritari e a garanzia dell'assetto economi-
co della società;

ritenuto che tale criSI si manifesta nel-
le norme sostanziali e in quelle processuali,
nonchè nel costo e nelle arretrate ed antide-
mocratiche strutture della giustizia, ed è
stata denunciata clamorosamente nelle ulti-
me settimane in tutta Italia da magistrati,
avvocati, cancellieri ed altri ausiliari della
giustizia, nonchè da cittadini danneggiatI
dall'attuale stato di cose;

ritenuto che il Governo non ha finora
provveduto nè attualmente provvede a di-
sporre e a proporre soluzioni effettive, tal.
chè le stesse norme costituzionali sono ri.
maste inattuate anche per questa parte, men.
tre urge provvedere radicalmente,

impegna il Governo a sottoporre al più
presto al ParLamento una pr,ecisa relazione
sullo stato attuale dei problemi, allo scopo
di pervenire a soluzioni improntate al fine
di rendel1e l'esercizio della giustizia demo.
cratico ed accessibile a tutti e in partico-
lare ispirate ai seguenti princìpi:

a) adeguamento delle leggi penalI e
di pubblica skurezza al principio della tute.
la dei diritti del cittadino in luogo dell'asso.
Iuta tutela della proprietà e dei pubblici
poteri, nonchè della persecuzione dI posi-
zioni e attività costituzionalmente garantite,
ma sgradite alla classe dominante;

b) a:deguamento della legge civile alla

tutela prioritaria dei diritti dei lavoratori e
dei diritti pubblici e privati nella famiglia e
nei rapporti economiCl, in conformità alle
attuali esigenze della società;

c) garanzia di una giustizia civile ra-
pida e gratuita, in particolare per le contro-
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versie del lavoro, e dI una giustizia penale
realizzata attraverso il processo accusato.
rio, la parità tra accusa e dl~esa, la tutela
della libertà personale, la certezza di ade~
guata difesa per tuttI;

d) riforma democratica dell'ordina-
mento giudiziana e del suoi argani di autO'-
gaverna, fandata sull'eguaglianza del magi-
stratl al di fuari di agm vincala gerarchica,
in qualsiasi funziane. (maz. ~ 12)

TERRACINI, MARIS, PETRONE, TEDE~
SCO Giglia, TROPEANO, LUGNANO, MAC-
CARRONE Pietra, GIANQUINTO, PERNA,
D'ANGELOSANTE, VENANZI. ~ Il SenatO',

canvinta che agm ulteriare attesa nel-
l'affrantare e risalvere i gravissimi, premen-
ti prablemi dell'Ammmistraziane della giu-
stizia, armai ridatta, per inveterata e cal-
pevale incuria, a candiziane nan più talle-
rabile in una civile e demacratica canvi-
venza di pO'pala, castituirebbe fante di allar-
manti pracessi degenerativi d'ardine marale
e saciale nel Paese;

ritenuta che ciò sia essenzialmente can-
seguenza della mancata attuaziane della
Castituziane e della canservaziane astinata
di strutture e leggi nsalenti ai tempi pre
repubblicani e fascisti, dei quali partanO'
netta !'impranta ed esplicita l'ispiraziane;

canstatata che 11 dilagante dIscredita
delle istituziani, nel campa specIfica, insar-
ge anche dal mancato accaglimento delle
fandate e ripetute sallecitazlOni avanzate,
oan particalare canascenza di causa e vali-
dissime argamentaziani, da tutti gli apera-
tari della giustizia, canfartati dall'appaggia
della tatalità del cittadini;

riservata agm maggiare imziatlVa di n-
farma in cannessiane can 11 nan più pro~
crastinabile rinnavamenta di tutta intera
1'Amministraziane deHa Stata nelle sue va-
rie articalaziani;

cansapevale delle proprie respansabi-
lItà e decisa a farvJ prontamente fronte,

indica nei punti altre elencati le mate-
rie per le quali urge l,egislativamente prav-
vedere, avvalendasi alla scopa dell'ampia
materiale di indagini, elabaraziani e prapa-

ste, sia raccolta dalLe cammissiani ufficial.
mente insediate e operanti nel carsa degli
ultimi 20 anni, sia afferta dalle assaciaziani
qualificate, nanchè da singali studiasi ed
esperti:

1) un nuova ordinamentO' giudiziariO'
che attui gli indirizzi demacratici e castitu~
zianali rappresentati dal giudice elettivO',
dal giudice manacratica, dal ridimensiana~
menta del callegi della Corte d'appella e
della Carte di cassaziane, dal ripristina del~
la giuria papalare nei giudizi avantI le Car~
ti di assise e dalla ristrutturaziane, can ade~
guatl arganici, dei Tribunali per mina~
renni;

2) la rifarma dei cadici, can la piena
attuaziane del sistema accusataria nel pra-
cessa penale, la rifarma della legge di pub~
blica sicurezza e l'istituziane, anche in asse-
qUlO alla sentenza della Carte castituziana-
le, di argani di giustizia amministrativa che
nan sianO' giudici speciali;

3) la rifarma del pracessa del lavara e

del diritta di famiglia;
4) la defiscalizzaziane del pracessa ci-

vile e del pracessa penale, massimamente
per quanta attiene alle cantroversie che de~
rivana dai rapparti di lavara e di famiglia;

5) l'istituziane di un serviziO' di assi~
stenza legale intesa came serviziO' saciale;

6) la riforma dell'ardinamenta peniten~
ziaria e delle leggi di prevenziane della de-
linquenza minorile;

7) l'adeguamenta al numero dei magi-
strati ed all'accresciuta carica giudiziariO'
dei cancellieri, dei segretari, del persanale
,del serviziO' saciale dei dattilagrafi, degli
ufficiali giudiZJiari, nanchè dell'attrezzatura
tecnica degli uffici e delle aule. (maz. - 14)

BETTIOL, COPPOLA, TESAURO, GlRAU~
DO, MANNIRONI, FOLLI ERI, BERNARDI-
NETTI, VENTURI, TORELLI. ~ Il SenatO',

cansiderate le cause vaste e prafande
del disserviziO' e della stata di crisi in cui
versa l'Amministraziane della giustizia, che
rischianO' di scuatere la fiducia dei cittadini
e il prestigiO' della Magistratura, suprema
garanzia del diritta;
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considerato che la base e la premessa
per la soluzione della crisi sono costituite
dalla esigenza mdilazionabile di adeguamen-
to delle leggi fondamentali dello Stato ai
princìpi costituzionali, da una sollecita ri-
forma dell'ordinamento giudiziario e dell'or-
dinamento professionale forense, da una piÙ
idonea ridistribuzlOne territoriale delle sedi
degli uffici giudiziari, da un aumento degli
organici del personale esecutivo, nonchè dal.
l'apprestamento e potenziamento di attrez-
zature immobiliari e mobiliari, richieste dal-
le esigenze moderne e dalla funzionale or-
ganizzazione degli uffici, unitamente alla in-
troduzione di strumenti legislativi che eli-
minino eccessi di fiscaJismo e che rendano
meno costoso, per i meno abbienti, il ricorso
alla giustizia

invita il Ministro di grazia e giustizia
a farsene promotore (moz. 15)

NENCIONI, CROLLALANZA DE MARSA-
NICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIO-
RENTIN0, GRIMALDI, LATANZA, LAURO,
PICARDO, TANUOCI NANNINI, TURCHI.
~ Al Presldente del Consiglto del ministri
ed al Minlstro di graZla e glustizia. ~ Con
riferimento alle comunicazioni del Governo
in merito al proposito di ({ sottoporre ad una
radicale innovazione il potere di proposta
della grazia» per ({abbandonare alcuni cri-
teri superati e non compatibili con una con-
cezione democratica e moderna dell' esecu-
zione della pena ",

si interpellano il Presidente del Consiglio
dei ministri ed il Ministro di grazia e giusti-
zia (a parte La legittimazione dell'inoltro del.
la grazia ad opera dei diretton degli istituti
di pena) per conoscere:

1) quante domande di grazia sono state
accolte dal gennaio 1964 al luglio 1968;

2) se non ntengano che la pratica della
grazia, usata come metodo costante, non si
trasformi in uno strumento di Governo, di-
scriminatorio e non certo ispirato alle alte
finalità dell'istituto di giustizia sostanziale
e umana nel caso concreto;

3) se non ritengano che debba essere
riaffermata categoricamente, cioè con forza
cogente e perentoriamente condizionante, la

esigenza del perdono delle parti lese, ClOe
deLle \òittime dei delitti, del risarcimento del
danno morale e materiale scaturente dal de-
litto, del ravvedimento, della parziale espia-
zione della pena per evitare il ripetersi di
recenti sconcertanti episodi di violazione ~

da parte del Ministro guardasigilli con l'inol-
tro di provvedimenti di clemenza ~ delle
norme di legge poste a tutela dell'istituto e
della società offesa. (interp. - 24)

ARNONE. ~ Al Ministro di grazia e giu-
stizia. ~ Per sapere:

se ritiene compatibile con le esigenze
di un efficiente sistema giudiziario la gra-
ve situazione determinatasi nelle Preture di
Caltanissetta, Gela e Mazzarino e nell'Ufficio
unico notifiche ed esecuzioni, le cui disfun-
zioni, da tempo segnalate ad opera della
locale classe forense, hanno costretto que-
st'ultima ~ di fronte al più assoluto disin-
teresse degli organi competenti ~ ad aste-

nersi dalle udienze in segno di protesta;

se non ritiene che l'indicata situazione
sia stata ulteriormente aggravata dalla re-
visione delle piante organiche concernenti
la Corte d'appello, la Procura generale, il
Tribunale, la Procura della Repubblica e
la Pretura di Caltanissetta, revisione che
ha comportato la riduzione dei magistrati
assegnati a tali organi;

se non ritiene altresì che la predetta re-
visione, oltre ad essere de] tutto inoppor-
tuna, non sia anche gravemente viziata per
motivi di legittimità, avendola disposta il
Governo con proprio provvedimento suc-
cessivamente alla scadenza della delega con-
feritagli in materia dal Parlamento;

se, di conseguenza, non ritiene di adot-
tare con la massima urgenza tutte le inizia-
tive di sua competenza per la revoca di tale
revisione e per la eliminazione delle disfun-
zioni determinatesi nelle sopraindicate Pre-
ture, restituendo così la necessaria dignità
al lavoro di quanti con abnegazione e sa-
crificio, si dedicano alla amministrazione
della giustizia. (interp - 50)

NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSA-
NICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, GRI-
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MALDI, LATANZA, PICARDO, TANUCCI
NANNINI, TURCHI. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri ed al Ministro di gra~
zia e giustizia. ~ Can riferimentO' alla crisi
della giustizia e alla esigenza di soluzioni
radicali e globali, con rigetto di interventi
parziali che portano solo incertezza del di~
ritto e difformità interpretative;

con riferimento ai continui interventi
della Corte costituzionale che, di fronte al~
l'immobilismo carente e colpevole del Par-
lamento, producono vuoti legislativi che
creano problemi di interpretazione sistema~
tica da parte delle Procure generali costret~
te a supplire con circolari a carenze legi-
slative,

rper conoscere quali provvedimenti in-
tendano prendere per creare un'Amministra-
zione giudiziaria che possa svolgere la sua
funzione con celerità e prestigio, venendo
incontro alle elementari esigenze della co~
munità nazionale, e per riportare fiducia nel
Parlamento e negli organi del Potere giudi~
ziario. (interp. - 73)

GALANTE GARRONiE, PARRI, CORRAO,
MARULLO. ~ Al Ministro di grazia e giusti-
zia. ~ Sulla situazione attuale della giusti-
zia in Italia.

In particolare, si desidera conoscere:

1) se e quali disegni di legge, oltre quel~
li già presentati al Parlamento, siano allo
studio del suo Dicastero in merito alla ri~
forma dei codici, dell' ordinamento giudizia~
rio e dell/ordinamento penitenziario;

2) quale sia l'attuale situazione del co~

siddetto « organico}) de1la Magistratura, spe~
cie di quella giudicante; in concreto, quanti
siano i magistrati destinati all'effettivo eser~
cizio dell'attività giudiziaria (e come ripar-
titi per sedi, e con quale « carico }} rispetti-
vo di lavoro) e quanti i magistrati a tale at~
tività sottratti perchè destinati all'esercizio
di attività amministrative presso i vari Mi~
nisteri o presso altri organi (anche in tale
ipotesi con specifica indicazione dei dati re-
lativi); se per l'esame di tale situazione e
per la studio di ogni adeguata misura per
il miglioramento della situazione stessa sia-

no stati adottati a siano all'esame collega~
menti continui e assidui fra il Ministero di
grazia e giustizia ed il Consiglio superiore
della Magistratura;

3) quali provvedimenti di carattere ur~
gente si intende adottare per adeguare alle
reali necessità gli organici del personale de-
gli uffici giudizi ari e per ammodernare le at~
trezzatu:re di questi ultimi;

4) se e quali studi siano stati iniziati a
siano previsti al fine di adeguare la legisla~
zione tuttora vigente ai precetti della Costi-
tuziane e alle decisioni della Corte costitu~
zionale.

5) se e quali provvedimenti, oltre al di~
segna di legge relativo alla difesa dei non
abbienti, siano allo studia al fine di assicu-
rare a tutti i cittadini, qualunque sia la lo~
ra condizione ecanomica, l'dfettiva tutela
della legge e il concreto e sollecita ricono~
scimento dei loro diritti;

6) se e come si pensi di rinnovare so~
stanzialmente !'istituto del difensore d'uf~
ficia nei procedimenti penali;

7) se e come si intenda rinnovare,
ampliandone i compiti, l'arcaica istituzione
dei giudici conciliatori, sostituendola con al~
tra organizzazione di « giudici di pace}} de~
stinati, nelle controversie civili e penali di
più limitata portata, ad applicare la legge;

8) se e quali provvedimenti siano stati
adottati o siano allo studio per attrarl'e ver-
sa l'esercizio della Magistratura i giavani più
preparati, superando ogni oggettivo limite
derivante dalla provenienza di classe;

9) se e quali collegamenti sianO' stati
adottati a siano all'esame fra il suo Dica~
stesa e gli Ordini forensi, per un più ampio
e penetrante esame della situazione sottO'
tutti i profili e per una conseguentemente
più valida e meditata soluzione dei proble~
mi della giustizia in Italia.

È ferma convinzione degli interpellanti
che la soluzione di tali problemi, la cui gra-
vità è rivelata, fra l'altro, da recenti e si-
gnificativi episodi, si renda necessaria e ur-
gente e debba rispondere all'esigenza prima~
ria di adeguare tutte le leggi e gli ordina-
menti ai precetti, troppa a lunga obliterati,
della Costituzione della Repubblica. (interp.
~ 77)
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SEGRETO. ~ Al Ministro di grazia e giu-
stizia. ~ Per sapere:

se è a conoscenza della grave situazione
in cui versano gli uffici giudiziari del cir-
condario di Sciacca, zona terremotata;

se, in particolare, è a conoscenza che
ad aggravar'e la stasi dell'attività giudizia-
ria si aggiungono notevoli carenze, tra cui
la mancata sostituzione del giudice Ortola-
ni, trasferito in altra sede; la soppressione
nell' organico della pretura di Sciacca del
posto di uditore - vice pretore; il trasferi-
mento avvenuto già da tempo del pretore di
Bivona e quello imminente del pretore di
S. Margherita Belioe; la mancata assegna-
zione di un segretario alla Procura della Re-
pubblica e di cancellieri alle preture di
S. Margherita, di Ribera e di Bivona; la
mancanza di un ufficiale giudiziario e di un
aiutante presso il tribunale di Sciacca; la
mancanza di un ufficiale giudiziario presso
la pretura di Ribera e la pretura di Bivona;

se è a conoscenza, inoltre, che la pre-
tura di ,S. Margherita Belice non può tene-
re udienze perchè, a prescindere da,l già
annunziato trasferimento del pretore e del-
l'avvenuto trasferimento del cancelliere, es-
sa travasi in atto installata in una scomo-
da ed indecorosa baracca priva di tele-
fono e sotto ogni aspetto non confacente al-
la dignità ed all'efficienza di un ufficio giu-
diziario, e che presso la pretura di Bivona
le udienze si tengono in un corridoio del
municipio di pomeriggio e cioè quando que-
sto è sgombro di persone;

P,er sapere se, in considerazione della
notevole mole pendente presso la pretura
di Sciacca e tutti gli altri uffici giudizia-
ri del circondario, intenda promuovere pres-
so il Consiglio superiore del,la magistratura
tutti quegli opportuni provvedimenti atti
ad eliminare gli inconvenienti lamentati.
(int. or. - 81)

AVEZZANO COMES. ~ Ai .Ministri di
grazia e giustizia e del lavoro e della previ-
denza sociale. ~ Per conoscere quali urgen-
ti ed adeguati provvedimenti intendano adot-
tare per ovviare al disservizio che si è venu-

to a creare nell'amministrazione giudizIaria
presso diversi tribunali e in particolare pres-
so quelli di Roma, di Milano e di Bari, per
la lungaggine delle caus'e aventi ad oggetto
controversie di lavoro.

In particolare, i giudizi per il riconosci-
mento delle pensioni d'invalidità presso il
tribunale di Roma vengono rinviati ad udien-
ze collegiaH di oltre un anno, mentre quelli
di trattazione in genere di quattro mesi in
quattro mesi. A tutto questo si aggiungono
i ritardi frapposti dai consulenti medici nel
deposito delle relazioni di consulenza non-
chè la nomina in discriminata di questi ul-
timi che vengono da circa un anno scelti
tra medici generici assolutamente sprovve-
duti nene materie della medicina del lavo-
ro e s,enza alcun titolo di specializzazione
in medicina legale, talchè tra gli inconve-
nienti dei rinvii, i I1itardi dei consulenti e le
deficienze delle relazioni peritali, il lavom-
tore ammalato o invalido, quindi in condi-
zioni fisiche menomate e spesso senza lavo-
ro, per vedersi riconosciuto il proprio dirit~
to è costretto ad attendere 5 anni durante
i quali, oltre a restare senza sostentamento,
non è ammesso a fruire dell'assistenza ma-
lattia dell'INAM.

Si chiede pertanto se non si ravvisi la
neoessità:

a) di procedere con urgenza all'aumen-
to degli organici dei giudici destinati alle se-
zioni lavoro presso i tribunali più oberati;

b) di richiamare l'attenzione dei presi-
denti dei tribunali sull'importanza umana e
sociale di tali giudizi che meritano, per i
motivi sopra detti, precedenza di tratta-
zione;

c) di costituire presso i tribunali un
aggiornato albo di consulenti medici partico-
larmente specializzati in medicina del lavo-
ro scelti tra quelli che hanno già dato prova
di particolare competenza e di solerzia nel
deposito della relazione di consulenza.
(int. or. - 113)

P RES I D E N T E Dichiaro aperta
la discussione generale sulle mozioni.

È iscritto a parlare il senatore BanfÌ. Ne
ha facoltà.
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B A N Fl. Signor Presidente, in primo
luogo desidero ringraziarla per aver voluto,
in modo inusitato, introdurre questo dibat~
tito nell'Aula parlamentare sottolineando,
con questo atto, il rilievo che la Presidenza
del Senato attribuisce al dibattito stesso.

La crisi della giustizia, paventata da de~
cenni, prevista da oltre dieci anni, è esplo~
sa nel corso del 1968 e l'esplosione è stata
auspicata e voluta da quanti ~ magistrati,

avvocati, personale giudiziario in genere e
cittadini ~ credono che la civiltà di un
Paese si misuri anche dalla qualità e quan~
tità di giustizia che esso è capace di forni~
re ai cittadini. È con profonda amarezza,
signor Presidente, onorevole Ministro, ono~
revoli colleghi, che dobbiamo constatare
che la rivolta di larga parte degli avvocati e
dei magistrati serve più degli appelli tanto
3ippassionaii e coscienti del Presidente del~
la Repubblica, che ancora ieri ha voluto
far sentire la sua voce su questa materia,
oltre che degli appelli di tanti parlamenta~
ri che di anno in anno, in occasione del di~
battito sui bilanci, hanno riaffermato ~

ahimè monotonamente! ~ le stesse esigen~
ze e formulato le stesse richieste. E così
dobbiamo ancora una volta amaramente
constatare che il Parlamento, anzichè essere
davanti alle forze sociali per prevenirne le
aspirazioni ed i bisogni, segue, come le sal~
merie dell'esercito, le ~pinte reali esistenti
nel nostro Paese e se ne fa interprete sol~
tanto quando esse sfociano nella contesta~
ZlOne.

Scuola e giustizia sono problemi che era~
no a tutti noi ben noti, ma che abbiamo la~
sciato incancrenire palleggiandoli tra Go~
verno, Parlamento e Commissioni, senza av~
viarli a soluzione, cosa che dobbiamo fare
ora, sotto la pressione che giunge a noi
dalla società civile che, nel suo rapido pro~
cesso di trasformazione, pone sempre nuove
e più avanzate richieste. Le forze politiche
organizzate devono dunque cominciare con
l'ammettere i propri errori e i propri ri~
tardi, riconoscendo nello stesso tempo l'ap~
porto che viene dalla contestazione dei gio~
vani e dei cosiddetti operatori della giusti~
zia; contestazione nella quale sta a noi co~
gliere g:li aspetti positivi che esistono pur

nella talvolta caotica e pseudo rivoluziona-
ria agitazione

Sulla crisi della giustizia sappiamo pres~
sochè tutto, onorevoli colleghi. Abbiamo
materiale di indagine, di studio, in quantità,
anche se manca un lavoro organico di re~
perimento dei problemi e organiche propo~
ste, e sta ora al Parlamento di affrontare
questi problemi con coraggio e con rapi-
dità, augurando ci che la tensione esistente
nel Paese su questi temi ci accompagni e si
traduca in un grande dibattito tra Parla~
mento e Paese, in modo da evitare che le
riforme si riducano ad un fatto meramente
burocratico, ma si calino in una realtà so~
ciale di cui devono raccogliere le esigenze.

È difficile sfuggire alla tentazione di ana~
lizzare la crisi della giustizia e le sue con~
seguenze nei rapporti tra Stato e società
civile; è difficile resistere alla tentazione
di scendere in particolari sui ritardi con
cui è resa giustizia a chi la chiede e a chi
la subisoe e sul:1a disfunzione dell'ammini~
strazione della giustizia: ma intendo resi-
stervi limitandomi ad alcuni ,esempi nel
corso dell'illustrazione della mozione che
insieme ad altri colleghi del Partito socia-
lista italiano ho presentato, avvertendo tut-
tavia che essa è in larga misura superata
dal movimento che si è creato nel Paese e
che è sfociato nella contestazione alle ceri-
monie ufficiali di inaugurazione dell'anno
giudiziario e nelle contro inaugurazioni cui
hanno partecipato in un dibattito appassio~
nato magistrati, avvocati, cancellieri, stu~
denti della facoltà di legge, cittadini, nonchè
dal primo provvedimento concreto preso
dal Presidente della Repubblica, con suo
decreto del 9 gennaio scorso, istitutivo della
Commissione per la riforma giudiziaria con
le due sottocommissioni, una per i tempi
e i metodi e l'altra per gli studi, documen~
tazione e stampa.

Resisto alla tentazione di cui prima dice~
va anche perchè io voglio per prima cosa,
ed io per primo, riaffermare la validità e
l'operatività dell'articolo 132 del codice di
procedura civile e dell'articolo 474 del codi-
ce penale i quali prescrivono, con, una nor-
ma troppo spesso dimenticata e alla cui os-
servanza devono essere richiamati, che le
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sentenze penali e civili devono contenere la
concisa esposizione dei motivi, in fatto e in
diritto, della decisione: infatti, uno dei ri~
tardi nella pubblicazione delle sentenze sta
anche (e vedremo poi perchè) nello sfoggio
di erudizione di cui troppi di essi si com~
piacciono mentI'e dovrebbe essere nella co~
scienza di ciascuno che l' erudizione giuri~
dioa è necessaria in tutti i giudici come
pr,emessa per redigere buone sentenze, non
come fine per esibizione, o peggio, soltanto
come strumento per superare gli scrutini.
La crisi della giustizia ha, come dicevo, in-
finiti aspetti e presenta infiniti problemi di
natura politica, sociale, strutturale che non
possono essere tutti illustrati, ma ad alcuni
dei quali devo accennare perchè coinvol~
gono altri temi che stanno anch'essi di fron~
te al Parlamento in questi anni caldi di lotte
sociali.

È necessario, in primo luogo, distinguere
i pmblemi politici da quelli ~ pur sempre
politici perchè nell'amministrazione tutto
è politico ~ che si riferiscono più stretta~

mente alle strutture giudiziarie, al funzio.
namento delle preture, dei tribunali, delle
Corti d'appello e della Corte di cassazione.
I problemi politici possono anche essi sud~
dividersi in problemi di grandi scelte poli~
tiche, legislativi e organizzativi; quello al
quale voglio acoennare riguarda il tipo dI
Stato che noi vogliamo per i cittadini ita~
liani; su questo punto è necessario ricor~
dare che fino alla Liberazione del 1945 il
nostro fu un Paese retto la stato di polizia.
La Costituzione repubblicana ha posto tutte
le basi per la trasformazione da stato di
polizia in stato di diritto e questo noi vo~
gliamo che sia. Ma, perchè lo sia in realtà
e non solo a parole, occorre sviluppare e
rinnovare l'amministrazione della giustizia,
dedicando a essa sempre maggiori stanzia-
menti, aumentando gli organici là dove è
necessario, rinnovando la legislazione, mo~
dificando il costume e il funzionamento del-
la giustizia.

Su questo terreno dobbiamo riconosce.
re, onorevole Ministro e onorevoli colleghi,
che il Governo e il Parlamento sono stati
largamente carenti e dobbiamo alla Corte
costituzionale e a numerosi coraggiosi ma~

gistrati se molte norme fasciste sono state
dichiarate incostituzionali, se i diritti della
difesa sono stati ampliati e meglio garantiti
e se molte cose sul piano del costume sono
mutat,e; resta vero, ancora tI'agicamente ve~
ro, però ciò che recentemente Pietro Nennì
affermava e cioè che lo Stato è debole
con i forti e forte con i deboli.

Mi sono provato a compiere un esame dei
bilanci del nostro Stato e ho constatato un
fatto di cui tutti avevamo Ila sensazione ma
che è accertato nei documenti e manifesto
in tutta la sua rilevanza; cioè che il rap~
porto di spesa tra Magistratura e pubblica
sicurezza è spaventosamente ingrandito in
questi ultimi dieci anni. Io V'aglio riferire
alcuni dati tratti dal bilancio dello Stato
per gli anni 1955, 1960, 1965 e 1969, ma
devo dire subito che i dati che si rilevano
dal bilancio devono essere interpretati per-
chè non sono omogenei.

Nel bilancio del Ministero dell'interno
le voci «cairabinieri e ,pubblica sicurezza»
hanno una loro autonoma collocazione. Il
bilancio del Ministero di grazia e giustizia
comprende, in una voce globale, dano sti-
pendio del nostro caro Ministro, alle forze
miJlitari degli istituti di pena, agli archivi
notaritli, ai trattamenti di quiescenza, per
cui io do prima i dati relativi al Mmistero
di grazia e giustizia considerato global-
mente, compresi, quindi, archivi notarili,
istituti di pena, forze militari, mentre, ri~
peto, la voce «pubblica sicur,ezza» è già
stralciata in sede di biLancio dell'Interno.

Nel 1955 il bilancio totale del Ministe~

I l'o di grazia e giustizia comportava una
spesa di 50 miliardi e 475 milioni. Per
la pubblica sicurezza ed i carabinieri era-
no stanziati 117 miliardi e 300 milioni.
Nel 1960: 75 miliardi e 663 milioni per
la giustizia e 161 miliardi e 700 milio-
ni per la pubblica sicurezza; nel 1965:
122 miliardi per la giustizia, 371 mi-
liardi per la pubblica sicurezza; nel 1969
~ bilancio che ci accingiamo ad esamina~
re ~ abbiamo: 157 miliardi e 434 milioni
per la giustizia e 478 miliardi e 778 miHom
per la pubblica sicurez:zJa.

Ciò significa che il rapporto~spesa tra
Ministero della giustizia i(sempre global-
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mente inteso) e pubblica sicurezza, che era
di 2,2 nel 1955, nel 1969 è diventato di 3,2.

Se, però, andiamo più a fondo, si rileva
che le spese per l'amministrazione alla giu-
stizia vera e propria nel 1965, rispetto ai 122
miliardi del bilancio, raggiungevano i 62 mi-
liardi, perchè 22 miliardi sono desti-
nati al trattamento di quiescenza ed altri
34 agli istituti di pena e al personale mili-
tare. Nel 1969, anno di cui ci occupiamo,
su 157 miliardi, 27 sono destinati ai tratta-
menti di quiescenza, 35 al personale mili-
tare e agli istituti di pena e solo 84 all'am-
ministrazione della giustizia.

Questi dati già di per sè sano significati-
vi per comprendere come sia stata trascura-
ta nel nostro Paese l'amministrazione della
giustizia. Così calcolate le spes.e si constata
che il rapporto tra spese per la giustizia e
per la pubblica sicurezza è di 1 a 4,7 circa.

Un altro dato deve essere tenuto presente:
nel 1865 l'organico dei magistrati era di
4.103 magistrati, fissati con il regio decreto
del 14 dicembre 1865, su una popolazione
di 22 milioni e mezzo di abitanti; ebbene,
con l'ultimo aumento dell' organico effet-
tuato nel 1964 i magistrati sono passati da
4.103 a 6.882, organico non coperto in no-
tevole miusura, per cui il rapporto, che era
di un magistrato ogni 5 mila abitanti nel
1865, oggi è passato a un magistrato ogni
10 mila abitanti, senza pertanto considera-
re i milioni di persone giuridiche e di ditte,
lo sviluppo dell'attività economica ed i nuo-
vi rapporti che ne derivano: ciò denota mi-
nore litigiosità ~ e questo è positivo ~ tut-
tavia la s'proporzione resta manifesta.

Onorevole Ministro, ho valuto ricordare
questi due elementi tra i molti altri che mi
venivano alla mente mentDe preparavo il
mio intervento, perchè credo di !dover sot-
tolineare che, se vogliamo attuare la Costi-
tuzione nella lettera e nella spirito, è ne-
cessario invertire decisamente questo modo
di procedere attraverso il quale, pur non vo-
lendolo ~ e lei, onorevole ministro Gava, so
che non lo vuale ~ si conferma quella ten-

denza che la Costituziane repubblicana, na-
ta dalla resistenza -al fascismo, ha proprio
voluto modificare. Tutto ciò senza tener con-
to dei maggiori compiti affidati allo Stato
nel campo della giustizia ed in modo parti-

colare, quello della tutela minorile, argo-
mento sul quale dovrò poi fare riferimento
specifico.

Onorevoli colleghi, la canseguenza è ~ e
non solo per questi motivi, parlerò infatti
anche di altri ~ che lo Stato rencle nel
campo della giustizia un cattivo prodotto,
non gradita dai cansumatori, che genera sfi-
ducia nei cittadini ed abbassa il sensO' dello
Stato. ConsiderandO' che, malgradO' ben 4
amnistie concesse dal 1953 al 1966, i proce-
dimenti penali pendenti, per cumulo di ar-
retrati si aggirano sui 700 milia e conside-
rando che saprattutto i procedimenti pe-
nali scaturiti da conflitti sociali comporta-
no decine e talvolta centinaia di imputati,
devesi constatare che centinaia di migliaia
di cittadini italiani sano oggi imputati a va-
rio titolo, cioè sono in una condizione di mi-
norazione civile, come è colui che è in attesa
di un giudizio e che molti vi resteranno fino
a che una nuova amnistia li cancellerà op-
pure cadranno in prescrizione, come è avve-
nuto recentemente, pochi giorni fa, a Mila-
no per reati gravi di attentati compiuti da
giovani fascisti nel 1962: caduti in prescri-
zione, non se ne parla più.

G I A N Q U I N T O. È quello che spe-
rano gli imputati del Vajant.

B A N Fl. I giudizi civili, onorevole Mi-
nistro, durano anni e anni ~ le statistiche

sono note ~ e rendono incerto il diritto, con
aspetti sociali imponenti quali è quello del-
la lunga attesa dei lavoratari, i quali, trop-
po spesso, dopo che la causa è finita, dopo
cinque o sei anni, si accorgono che !'impren-
ditore è fallito, ha chiuso 10 stabilimento,
oppure è emigrata all'estero o si è volati-
lizzato.

Questo è l'aspetto più grave che pone in
crisi non solo la giustizia, ma lo Stato e la
concezione che noi dobbiamo avere di esso.

Un ,altro aspetto che va sottolineato è il
fatto che larghissima parte dei lavoratori ita-
liani, operai e contadini, considera la giu-
stizia italiana come una giustizia di classe.
So bene che tra i magistrati italiani sem-
pre più si fa strada la coscienza che l'Am-
ministrazione della giustizia non è un fatta
tecnica di interpretazione della legge, ma è
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anche un fatto umano e sociale; so bene che
molti magistrati, soprattutto giovani, ten~
dono ad allargare le maglie della legge
scritta per farvi introdurre nuovi costu-
mi e nuove esigenze proprie di una società
in continua tl1asformazione; so queste cose,
ma, non di meno troppi esempi ~ e l'ultimo
gravissimo di Avola ~ stanno a dimostrare

ancora una volta che la giustizia è forte con
i deboli e debole con i forti.

E ciò non avviene a caso, onorevoH col-
leghi, ma deriva dalla struttura della socie-
tà: se ne trova conferma anche se si passa
a considerare l'origine sociale dei magistra-
ti, i quali per il 97 per cento provengono da
famiglie di operatori del diritto, magistrati,
avvocati, notai, da dipendenti della pubbli~
ca amministra~ione, da Hberi pI1Ofessionisti,
da commercianti, e solo per il 3 per cento
da famiglie di operai, di contadini, di ferro~
vieri.

E come i magistrati, anche gli avvocati.
Nel convegno di Vares,e del 1968 è stato
dimostrato che solo 1'1,62 per cento degli
avvocati italiani proviene da famiglie di
operai e il 2,49 da famiglie di artigiani. Tut-
ti gli altri provengono da questa struttura
della società borghese che ha retto e regge
il nostro Paese.

Di qui, onorevole Ministro, la stretta con-
nessione tra il problema della giustizia e
quello dell'università. E quando, insieme,
giovani studenti, magistrati ed avvocati con-
testano e protestano contro il modo in cui
si è venuta sviluppando la società italiana,
dimostrano che questi problemi sono ormai
maturi e che la riforma della giustizia è
collegata a quella della scuola perchè en-
trambe devono adeguarsia-lla nuova real-
tà della Repubblica democratica fondata
sul lavoro.

Tra i molti argomenti, questi mi pareva il
caso, sul piano generale, di ricordare, per~
chè stanno a monte di ogni 'altro. Io cre-
do di dover affermare, proprio per tali
motivi di ordine generale, che il provvedi-
mento di natura legislativa, di carattere or~
ganizzativo è destinato a restare privo di effi-
cacia se non è connesso ad una nuova visio-
ne dei problemi della società italiana che ha
ripudiato l'idea del pretore ospite perma-

nente a cena dal signorotto locale o dall'av-
vocato azzeccagarbugli e Iche vuole, invece,
un tipo nuovo di avvocato e di magistrato
che viva inserito nel movimento sociale del
Paese per contribuire alI moto ordinato di
progresso in cui la parola ordine acquisti un
nuovo significato e cessi di evocare sempre
l'ordine di pubblica sicurezza. Si tratta di
prendere coscienza che è mutata la scala
dei valori nella società italiana, che i codici
sono invecchiati, che molte norme ~ e non
solo quelle dichiarate formalmente inco-
stituzionali ~ sono incostituzionali, che
moltissime altre offendono la coscienza del
cittadino il quale non comprende più, nel
1969, perchè il furto di una pecora sia puni-
to in modo più grave del reato commesso
da colui che sperpera denaro magari per
finanziare squadr'e di calcio per poi fallire,
lasciare sul lastrico migliaia di lavoratori e
accollare allo Stato il proprio dissesto. La
riforma dei codici, dunque, si impone, a
cominciare da quelli già sottoposti al no-
stro Parlamento. Dal dibattito di queste mo~
zioni deve venire un incitamento al Parla-
mento per accelerare i propri lavori e la de~
cisione presa dal Presidente del nostro. Se-
nato in materia è opportuna e certamente

I
lodevole. Non si può perdere altro tempo
perchè la sopportazione da parte di magi-
strati, cancellieri, avvocati ha raggiunto il
limite e le agitazioni in corso lo hanno di-
mostrato.

È ora di venire a considerare ciò che si
può e si deve fare nei tempi brevi sul piano
legislativo e immediatamente su quello am-
ministrativo. Un primo problema, onorevo-
le Ministro, che deve essere risolto è quello
dell'informazione sullo stato dell' organizza-
zione e del funzionamento della giustizia che
investe il tema ~ della fcui delicatezza mi
rendo conto ~ dei rapporti tra Padamento,
Governo e Consiglio superiore della Magi-
stratura. Non a caso il legislatore volle che
il Consiglio superiore della Magistratura
fosse composto in parte da membri eletti
dal Parlamento e in parte da membri eletti
dai giudici. Questa composizione fu inter-
pretata dall'allora relatore, onorevole Leo~
ne, nel senso che «bisognava sganciare il
potere giudiziario dagli altri poteri dello
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Stato e nello stesso tempo impedire che si
creasse una casta chiusa della Magistratu-
ra. La costituzione di questo Consiglio su-
periore realizza appunto un equilibrio tra
l'indipendenza della Magistratura e il col-
legamento con gli altri poteri dello Stato ».
Ma l'esperienza, onorevole Ministro, ha in-
segnato che il Parlamento, dopo aver svolto
con una formalità rituale la votazione dei
membri di sua pertinenza del Consiglio su-
periore deHa Magistratura, non ne ha sa-
puto più niente e si ricorda che esiste que-
sto organo dell'autogoverno della Magistra~
tura, solo quando, dopo qualche anno, è
convocato in seduta comune perchè uno
dei membri è defunto o perchè è scaduto ed
occorre rinnovarlo.

Il Presidente della Repubblica, nella sua
qualità di Presidente del Consiglio supe~
riore, con suo decreto del 9 gennaio, ha co-
stituito la Commissione speciale e noi ne
siamo lieti. Ma questa Commissione è una
Commissione interna del Consiglio superio~
re e a110m il Parlamento, così stando le co-
se, continuerebbe a non essere informato
sullo stato dell'amministrazione. Io non di-
scuto ovviamente la soluzione adottata dal
Presidente della Repubblica nella sua qua-
lità di Presidente del Consiglio superiore, ma
è necessario che la relazione della ricordata
Commissione, dopo che sia stata approvata
dal Consiglio superiore, dopo evidentemen-
te che ne siano state stralciate parti riguar-
danti, ad esempio, l'ordinamento della bi-
blioteca del Consiglio, che sono fatti me~
mmente interni del Consiglio stesso, venga
portata. a conoscenza del Parlamento perchè
esso si faccia carico dei provvedimenti le-
gislativi che la relazione comporta.

Per raggiungere questi fini è necessario
quindi che oggi venga deliberato, con un
ordine del giorno conclusivo, che la rela-
zione annuale del Consiglio superiore della
Magistratura sia comunicata al Parlamento
tramite il Ministro di grazia e giustizia, così
come la relazione annuale del Consiglio na-
zionale delle ricerche sulla ricerca scienti~
fica viene comunicata al Parlamento da par-
te del Ministro competente. Ciò non com-
porta ovviamente invasione delle reciproche
sfere di competenze autonome tra i vari po~

teri dello Stato, ma realizza il principio vo-
luto dal legislatore, cioè il collegamento tra
i vari poteri dello Stato e consentirà al Par-
lamento di legiferare, avendo una visione
globale del pvoblema dell'amministrazione
delIa giustizia nel nostro Paese.

Taluno ha pensato che potesse essere lo
stesso Consiglio superiore a trasmettere al
Parlamento la sua relazione; non faccio pro-
blemi di forma, ma di sostanza e qualunque
sia la maniera adottata, l'importante è che
che il Parlamento sia messo in condizione,
annualmente, di conoscere questa relazione.

Questa è la prima proposta concreta che
i senatori socialisti formulano al Governo.
Non tratto ovviamente in questa sede di
una serie di provvedimenti che porterebbe-
ro a disegni di legge grossi e impegnativi,
perchè io credo che nell'autonomia e nel-
!'iniziativa dei singoli gruppi del Governo
questi problemi debbono andare avanti e
non mi pare siano colIocabili in una mozio-
ne, che vuole essere un fatto politico più
che un fatto tecnico-organizzativo; dico pe-
rò subito che credo che il Governo dovrebbe
riprendere quell'iniziativa fallita in passato,
per prorogare la competenza pretorile per
i reati nei quali la contestazione di aggra-
vanti comporta il trasferimento di compe-
tenze. È un problema grosso, ecco perchè
10 accantono subito, dato che involge il rap-
porto tra difesa e accusa nel sistema istrut~
torio.

Ma io credo di poter affermare, come indi-
rizzo, che ci dobbiamo avviare verso il giu-
dice unico quanto più è possibile; una socie~
tà moderna ed evoluta deve fondarsi sul
principio del giudice unico.

Passo ora a considerare alcuni provvedi-
menti di natura legislativa in parte, mag~
giormente di ordine organizzativo, che deb-
bono essere adottati dal Parlamento per
quanto sta nella sua competenza, dal Go-
verno per quanto gli attiene e che debbono
essere suggeriti al Consiglio superiore del~
la Magistratura. È chiaro che ogni volta che
farò riferimento al Consiglio superiore del-
la Magistratura non è per chiedere o impor-
re, ma per prospettare problemi che noi
riteniamo che il Consiglio stesso, nella sua
autonomia, debba prendere in considerazio-
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ne. So quanto siano suscettibili i membri del
Consiglio superiore della Magistratura e giu-
stamente, ddla loro autonomia. Ho voluto
affermare con molta precisione questa no-
stra posizione.

Comincio questa parte del mio inter-
vento parlando delle sedi giudiziarie, argo-
mento difficile perchè solo il parlarne toc-
ca la suscettibilità di questa nostra menta-
lità provinciale, secondo la quale l'avere la
pretura è ancora segno di orgoglio cittadi-
no e di elevazione nella scala dei valori, men-
tre del resto questo provincialismo viene
quasi sempre sfruttato più a fini elettorali
che a fini concreti. E questo spirito è tanto
forte che neppure Luigi Einaudi, il quale
pure aveva bene il senso dell'economia, è
riuscito a resistere alla istituzione della pre-
tura a Dogliani, pretura inutile tanto che
nel 1964, anno a cui si riferiscono i dati
della Commissione Rocchetti, si pronuncia-
rono cinque sentenze civili e 21 sentenze pe-
nali, nè risulta che la sua attività si sia
sviluppata in questi ultimi anni.

In Italia è vero purtroppo ~ lo sappiamo
tutti ~ che tutto si crea e nulla si distrug-

ge e, nel campo delle sedi giudiziarie e del-
la Magistratura, questa verità è doppia-
mente esatta.

Ogni legislatura ha istituito nuovi sedi
giudiziarie e nessuno si è mai preso !'ini-
ziativa di chiedere la chiusura di una sola
di esse. Questa legislatura è lappena comin-
ciata e sono già stati presentati al Senato
disegni di legge per !'istituzione di un tribu-
nale a Barcellol1!a-Pozzo di Gotta e alla Ca-
mem 'sono stati presentati disegni di legge
per !'istituzione della pretura di Polistena,
senza che, peraltro, nessuno si preoccupi
degli organici della Magistratura, del perso-
nale giudiziario, degli edifici..

Il risultato è che la distribuzione delle
sedi giudizi arie del territorio nazionale è
ormai incoerente con la realtà del Paese:
nella pretura di Capracotta, dai dati rile-
vati dalla Commissione Rocchetti, un pre-
tore ha emesso in un anno una sentenza
civile, 29 sentenze penali, di cui 17 per
contravvenzioni; sono sopravvenute quattro
esecuzioni civili e quattro si sono esaurite
e il pretore, veramente encomiabile, ha rea-

lizzato l'optimum dell'assolvimento al cen-
to per cento dell'attività giudiziaria a lui
affidata. A Capracotta il rapporto tra il ca-
rico di lavoro e il carico medio per magi-
strato (intendo per carico medio quello
nazionale) è di 0,06.

A Milano, invece, 63 pretori hanno pro-
nunciato nello stesso periodo di tempo 6.076
sentenze civili e 9.642 penali (96 sentenze
civili e 153 penali pro capite) COio.un rap-
porto tra carico di lavoro medio per ma-
gistrato pari al 150,92 e a Roma 71 magi-
strati hanno pronunciato 5.574 sentenze ci-
vili e 15.764 penali con un rapporto pari a
248,54.

Questi elementi mettono in evidenza gra-
vi squilibri anche nella distribuzione delle
sedi giudizi arie nel nostro Paese: conside-
mte pertanto tutte lè 889 preture e fatta la
media ~ come dicevo prima

~ del carico
di lavoro per magistrato, si rileva che ben
567 preture avevano nel 1964 un carico di
lavoro inferiore alla media. La Commissio-
ne Rocchetti concludeva: «Poichè almeno
la metà di queste sedi potrebbe essere, se
non soppressa, almeno affidata a titolari di
sedi viciniori, si ha che, per questa via,
potrebbe effettuarsi un recupero di 300 ma-
gistrati di pretura, pur dopo iavere, con gli
altri 89 recuperabili, soddisfatto gli au-
menti di organico occorrenti alle sedi mag-
giori ».

Quali ostacoli, onorevole Ministro han-
no fatto sì che questo lodevole pr;posito
non sia stato attuato? Ecco un'altra do-
manda che io pongo al Ministro di grazia
e giustizia.

Per brevità, onorevole Presidente, per-
chè le cose da dire sono troppe, ometto di
considerare la situazione dei tribunali ove
ben 33 hanno carico di lavoro inferiore alla
media sulla base del vecchio organico dei
tre magistrati e ben 59 hanno un carico
inferiore alla media nazionale sulla base
di cinque magistrati di cui all' organico del
1964. E ometto pure di considerare le Corti
d'appeHo per le quali sempre la Commis-
sione Rocchetti ha scritto che «l'aumento
dell'organico dei magistrati d'Appello non
aveva alcuna plausibile ragione» e che « al-
meno 200 consiglieri dei 777 assegnati pos-
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sono considerarsi superflui ». Perchè l'ono-
revole Ministro di grazia e giustizia, se
questa era la situazione a IUli nota, perchè
doveva conoscere la relazione Rocchetti, ha
proposto al Presidente della Repubblica nel
1964 l'aumento dell'organico dei magistrati
d'Appello a 1780? Parlamento, Governo e
Consiglio superiore, di fronte a questi er-
rori, determinati anche da debolezze umane
e politiche, devono prontamente prendere
iniziative, dascuno nell'ambito delle proprie
responsabilità. E noi socialisti ci ,impegnano
a prenderle, anche se impopolari, sapendo
che non si possono lasciare andar,e avanti
le cose in questo modo. Quanto è possibile
fare -in sede amministrativa in questo set~
tore occorre farlo. Ma bisogna anche deci~
dersi a presentare quel tale disegno di legge,
sempre promesso e mai presentato, sulle
promozioni a ruoli aperti ai fini economici
con effetto ai fini giuridici solo al verifi-
carsi delle vacanze.

E passiamo ad altri due problemi che
sono connessi tra di loro: il problema del-
le indennità e il problema della presenza
dei magistrati.

L'articolo 12 dell'ordinamento giudizia-
rio è largamente inosservato. Io non ho i
dati per quanto riguarda tutti i magistrati
italiani, ho soltanto i dati relativi alla Cor~
te di cassazione per l'anno 1966 e che so-
no stati illustrati nella relazione 'Di Fede~
rico rul convegno di Varese t,enutosi nell'ot-
tobre o nel novembre dello scorso anno.
Ebbene, nel 1966 su un totale di 119 con-
siglieri di Cassazione deLle sezioni eivili e
penali, 29 risiedevano fuori sede con una
percentuale del 25,58 per le sezioni civili
e del 32,14 per le sezioni penali; i più vi~
cini risiedevano a 214 chilometri da Roma,
altri abitavano a 700 e più chilometri da
Roma. A Milano, onorevole Ministro, nei
giorni scorsi, in uno dei giorni di nebbia,
mi risulta che quattro sezioni penali hanno
potuto iniziare il lavoro soltanto dopo le
ore 11 perchè quattro rappresentanti del
pubblico Ministero non sono arrivati: ne
consegue sempre grave danno per gli av~
vocati, i mag,istrati, i carabinieri che atten~
dono, e molte oause devono necessariamente
essere rinviate.

Succede anche neiTESSITORI
giorni di sole.

B A N F I Io però mi rendo conto,
onorevole Ministro, che non si può affron~
tare il problema così, semplicisticamente,
perchè molti di questi casi di mancata os~
servanza dell'articolo 12 dipendono dalle
condizioni economiche in cui vivono i ma-
gistrati nelle grandi città e da particolari
situazioni come quella, ormai assunta co-
me emblematica, di Nuoro. Bisogna affron-
tare il problema degli incentivi per favo-
rire l'occupazione delle sedi disagiate eco-
nomicamente o socialmente e ciò si colle-
ga ad alcune considerazioni sul problema
dei premi in deroga. Onorevole Ministro,
è mai possibile che i magistrati italiani
a titolo di premio in deroga abbiano an~,
nualmente dalle dieci alle 14 mila lire a
testa? Regaliamo loro il panettone. Questo
è avvilente per lo Stato che dà, ma è anche
avvilente per i magistrati che ricevono:
quindi si tratta di modificare la struttura
dei premi in deroga, ma se vogliamo man~
tenerli è necessario meglio utilizzarli con-
centrandoli per sedi, onde incentivare la
possibHità di permanenza in sede dei ma-
gistrati.

Altro problema, che av,evo accennato al-
l'inizio, è quello di vedere come avvengono
le promozioni: il sistema delle promozioni
è oggi la fonte principale dell' esibizione
culturale di cui la sentenza di 350 pagine
del caso Braibanti è emblematica ma non
è certo la sola. In una serie di interviste
che sono state fatte recentemente ai giu~
dici di cinque tribunali, due grandi e tre
piccoli, è venuta fuori questa risposta che
le comprende tutte, onorevole Ministro. Un
magistrato ha risposto: «Nella stesura delle
sentenze, nella ricerca della forma miglio~
re, abbiamo due ordini di preoccupazioni,
spesso in conflitto tra loro. Infatti da un
lato bisognerebbe oercare di scrivere in un
italiano decente e comprensibi,le, però d'al-
tra parte le cose cambiano radicalmente
nei periodi prescrutiniali, e così quasi tutti
i magi,strati mutano il loro stile perdendo
molto tempo ed ottenendo di rendere di più
ardua lettura e comprensione le loro sen-
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tenze », aumentando così, (dico io), i motivi
di appello.

Cominciamo allora a riformare abolen~
do l'esame per aggiunto giudiziario che
non serve assolutamente a niente; si è do-
vuto infatti ricorrere allo stratagemma di
fare un esame particolare per quelli che
erano stati dichiarati non idonei al primo
concorso, in modo da farli entrare. Allora
io propongo che venga nominata una com-
missione composta da un primo presidente
di Corte d'appello, da un presidente di tri-
bunall,e e da un procuratore generale della
Corte d'appello che per ogni distretto, nella
loro responsabilità, valutino se un uditore
è capace o no di fare il giudice. Cominciamo
ad affidare la responsabilità personale ad
ognuno! Le commissioni servono soprattut-
to per eludere la responsabHità personale;
la commissione deve essere anonima, non
ha nome nè cognome, o almeno non do-
vir,ebbe averlo.

Un altro problema riguarda la der/isca-
lizzazione delle procedure giudiziarie. Con
la legge 14 maggio 1968 si sono aumentati
i diritti, ma all'aumento dei diritti non è
corrisposto affatto un aumento dell'efficien-
za dei servizi, per cui i cittadini italiani si
sono sempre più convinti che la giustizia in
ItaIia non rappresenta un servizio sociale
nell'interesse della collettività, ma è una
merce che lo Stato vende a chi la compra
e se la può pagare, almeno r/ino a che il
Parlamento non approverà il disegno di
legge sul gratuito patrocinio (che oggi non
è una cosa seria e non possiamo neanche
prenderlo in considerazione come rimedio).

Occorre quindi de:r/iscalizzare. Io mi ren-
do però conto che le cose bisogna farle
un passo per volta. Allora, direi, occorre co-
minciare con il der/iscalizzare il procedi-
mento civile pretorile e tutti i procedimen.
ti in materia di lavoro, dove la realtà eco.-
nomica ha superato i provvedimenti in at-
to. Sempre in tema di fiscalità del proces-
so civile occorre rivedere la legge del regi-
stro, perchè è manifestazione di arretratez-
za fiscalistica il fatto che si debbano registra-
re atti che poi in sede di sentenza i tribunali
dichiarano nulli, o non afferenti la decisione.

Gli atti sottoposti al registro devono es-
sere registrati, sì, ma in sede di registra~
zione della sentenza.

E chiudo questa veloce corsa attraverso
tutti gli ostacoli che intralciano l'ammini-
strazione della giustizia e finiscono per pa~
ralizzarla, parlando di un problema che mi
sta particolarmente a cuore e che è ormai
estremamente angoscioso: quello della giu-
stizia minorile. Io qui mi limito a formulare
delle proposte in modo schematico. Onore~
vale Ministro, l'argomento meriterebbe un
discorso completo, chiaro, che non è pos-
sibile fare e allora affido a lei queste pro-
poste che costituiscono e vogliono costi-
tuire un promemoria.

1) I programmi di prevenzione, senza dei
quali il disadattamento perviene a fasi gra-
vissime, spesso irreversibiIi, e che dovreb-
bero gravare non solo sul Ministero di gra-
zia e giustizia, ma su un vertice interministe-
dale con la collaborazione degli enti locali.

2) Studio sistematico del fenomeno ine-
rente al disadattamento minorile e program~
mazione relativa: interventi studiati e pro~
grammati, piuttosto che casuali e non coor~
dinati.

3) Allargamento dei ruoli dei servizi tec~
nici: in dilaziona bile quello degli assistentl
sociali (230 per tutta Italia con ruoli non co-
perti e che hanno competenze vastissime) e
quello degli eduoatori (160 di ruolo, la cui
funzione è attualmente esercitata quasi esclu~
sivamente, per oltre il 90 per cento, da agen-
ti di custodia, con conseguente indirizzo pu-
nitivo e repressivo, piuttosto che rieducativo
terapeutico ).

4) Differenziazione e creazione di nuove
strutture rieducative in internati, ristruttu-
razione delle case di rieducazione esistenti,
creazione di un maggior numero di istituti
medico~psicopedagogici di microcomunità
aperte e progressive, quali pensionati, co~
munità terapeutiche eccetera.

5) Incremento degli interventi statali a
gestione pubblica contro gli interventi affi~
dati a privati: sistema delle convenzioni e
degli appalti; questo è un criterio necessa-
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rio per una maggiore efficienza e funziona-
lità.

6) Democratizzazione dei criteri operativi,
onde rendere sempre più partecipi e respon-
sabili gli operatori di base, molti dei quali
hanno acquistato nel settore larga e valida
esperienza.

7) Suddivisione della Direzione generale
degli istituti di prevenzione e pena in due
Direzioni: una per i maggiorenni e una per
l minorenni perchè i problemi sono diversi
e devono essere affrontati in modo diverso.

Ho finito la del tutto sommaria e perdò
incompleta esposizione dei provvedimenti
che noi socialisti riteniamo indispensabili
per ridare fiducia ai cittadini tutti.

Solo per mia memoria elenco i problemi
di cui non ho parlato: non ho parlato del
problema dei cancellieri, anch'essi in agita-
zione, e degli ufficiali giudiziari; non ho par-
lato della riforma dei Consigli giudiziari, or-
dinati dalla regolamentazione del 1941, in
cui devono trovar posto i rappresentanti de-
gli ordini degli avvocati e procuratori e dei
rispettivi sindacati, tutti ugualmente interes-
sati al funzionamento della giustizia; non
ho parlato della copertura degli organici,
dove mancano, e dello ,scandalo di tribunali
dove qualche volta non si può tenere udien-
za perchè mancano i giudici; non ho parlato
dei magistrati distolti dal compito di ammi-
nistrare giustizia; non ho parlato della mo-
dernizzazione e del potenziamento dei servi-
zi ausiliari, in modo da garantire effettiva
assistenza al giudice; non ho parlato del pro-
blema economico, grave sopmttutto per gl:i
uditori, per gli aggiunti giudiziari, per i fun-
zionari, i dattilografi, all'inizio della loro car-
riera; non ho parlato dell'edilizia degli uffici
giudiziario

Sono sicuro che su questi temi altri par-
leranno. Ho cercato di delineare una strate-
gia di provvedimenti, fissando i problemi
dei tempi lunghi, dei tempi medi, dei t,empi
brevi e dell'immediatezza

Bisogna tuttavia cominciare, e vorrei che
1'onorevole Ministro ci esprimesse in che
modo il Governo vede il quadro generale e
per quali tappe intende prendere iniziative

in Parlamento onde portare a soluzione que-
sti problemi e quali intende esso prospet-
tare al Consiglio superiore della Magistra-
tura.

Il Parlamento è una macchina che an-
ch' essa funziona a rilento come la giusti-
zia, ma il Paese ha fretta. Io mi auguro
che questo dibattito serva a rendere tutte
le forze politiche più coscienti che il pro-
blema della giustizia non è uno di quelli
che possono aspettare tanto da non trova-
re collocazione nell'ordine delle priorità di
cui all'ultimo Consiglio dei ministri. Un
Paese in cui la giustizia non funziona, ono-
~evoli colleghi, è un Paese in cui, di fatto,
si affida ad altre forze, fuori dal controllo
democratico, la funzione di repressione; e
dove vi è bisogno di repressione vuoI dire
che la società è insoddisfatta e quando è
insoddisfatta protesta.

Al Governo, al Parlamento, al Consiglio
superiore della Magistratura il compito di
riguadagnare progressivamente il tempo
perduto. Ai magistrati, agli avvocati, agli
operatori della giustizia in genere, ai cit-
tadini il compito di tenere viva la tensio-
ne, di sollecitare, manifestando democrati-
camente la loro volontà di rinnovamento,
che si passi dalle lamentazioni all'elabora-
zione dei programmi, dai programmi alle
cose.

A quanti hanno contribuito a creare il
clima nuovo in cui si svolge questo dibat-
tito vada un saluto che è segno di solida-
rietà ed insieme manifestazione di impe-
gno. I socialisti da sempre si battono per
una società più libera e più giusta e noi,
riprendendo oggi la parola d'ordine di Car-
lo e Nello Rosselli ({ giustizia e libertà »,
riaffermiamo la nostra volontà di essere
con il Paese nel Paese, per farlo sempre
più civile e democratico in un mondo so-
sì spaventosamente malato. (Vivi applausi
dalla sinistra e dal centro. Molte congra-
tulazioni).

Proclamazione di senatore

P RES I D E N T E. Informo che la
Giunta delle elezioni ha comunicato che,
occorrendo provvedere, ai sensi dell'artico-
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lo 21 della legge elettorale per il Senato,
all'attribuzione del seggio resosi vacante
nella regione della Lombardia, inseguito
alla morte del senatore Alessandro Anto~
nio Marino, ha riscontrato, nella seduta di
ieri, che il primo dei candidati non eletti del
Gruppo cui il predetto senatore apparte~
neva è la signora Elena Gatti Caporaso.

Do atto alla Giunta di questa sua comu~
nicazione e proclamo senatore la candidata
Elena Gatti Caporaso per la regione della
Lombardia.

iAvverto che da oggi decorre, nei confronti
della nuova proclamata, il termine di venti
giorni per la presentazione di eventuali re~
clami.

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Riprendiamo la
discussione delle mozioni, interpellanze e
interrogazioni concernenti i problemi della
giustizia. È iscritto a parlare il senatore
Finizzi. Ne ha facoiltà.

F I N I Z Z I. Signor Presidente, onore.
voli senatori, inizio l'esame della mozione
sulla crisi della giustizia presentata dal~Grup~
po liberale muovendo senza altro dall'anali.
si delle contestazioni, e nella loro genesi e
nel loro effettivo contenuto. Infatti esse co~
stituiscono la nota di maggior pubblico in-
teresse e da questa analisi emergerà il fon~
damento e la portata del problema in esame.

La contestazione, anche se nei più dei casi
espressa in richieste velleitarie e disorgani~
che, non di meno ha l'effetto positivo di ri~
chiamare i responsabili del Paese alla medi-
tazione per la ricerca e la soluzione di pro~
blemi i quali esistono e reclamano soluzio~
ne. Dalla ponderazione soaturisce la precisa
convinzione che l'assetto giuridico generale
della Nazione è carente tanto per norme di
diritto sostanziale e processuale, quanto per
gli organismi che attendono all'applicazione
della giustizia considerata e nei soggetti e
nei mezzi materiali a disposizione.

Tali carenze investono, sia pure con gra~
dualità di estensione e di profondità molto
varie, !'intero sistema giuridico vigente e

giustificano alquanto chi si chiede se il Par.
lamento e il Governo hanno o no la capacità
e la possibilità di appianarle, o se diventano
anche questi già incapaci e inadeguati.

Non possiamo, però, non credere in noi
stessi, e non possiamo quindi che affermare
che, se poniamo tutto il nostro impegno con
onestà ed in armonia di intenti, anohe que-
sto momento tanto critico sarà superato per
il bene di tutti.

Fondamentale e decisivo si presenta anzi~
tutto il criterio della selezione, della deter~
minazione, cioè, delle singole priorità sulla
base delle effettive realtà, senza cedimenti a
questa o a quella contestazione, per un pro~
gramma meditato ed onesto, e nella fiducia
che lo Stato ha i poteri ed i mezzi per risaI.
vere i problemi che ci travagliano.

Altrimenti, se cioè dovessimo perdere la
fiducia verso lo Stato di diritto, se, per il
complesso che abbiamo ereditato da un pas~
sato (che l'economia dei consumi e il pro-
gresso tecnologico ha reso troppo presto su-
perato e remoto), ci dovessimo lasciar tra-
scinare dal tentativo di assecondare questa
o quella aspirazione sulla base dell'apporto
elettoralistico e del clamore di piazza, io ri~
tengo, onorevoli senatori, che verremmo me.
no ai compiti che ci discendono dal manda~
to dei nostri elettori; che è un mandato che
comporta compiti di direzione, cioè di scel-
te su un piano logico, su un piano orga-
nico, e non scelte operate sotto questa o
quell'ahra pressione demagogica o di piaz-
za, e senza quindi tenere più presente il fine,
lo scopo vero a cui noi dobbiamo mirare,
per l'ottenimento dei migliori risultati, per
il conseguimento cioè di quella realtà che
tutti auspichiamo ma che, non di meno, non
raggiungiamo perchè spesso distorti e de~
viati.

Non basta in merito alla contestazione li-
mitarsi ad avvertire il primo suono di cam-
panello, quando i clienti del night club di
Via reggia hanno fatto conoscere che in futu
re circostanze avrebbero rintuzzato col fuo
co delle proprie armi la violenza dei conte-
statori; non basta raffigurarsi quali sarebbe.
ro le sorti dell'incolumità dei <Cittadini quan-
do, disarmata la polizia, alla prepotenza si
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opponesse la prepotenza, alla sopraffazione
la sopraffazione, con la rinuncia a tutte le
garanzie che lo Stato di diritto offr<e e che
certamente la legge del più forte e del più
violento non farebbe che disperdere, per enu-
cleare non certo un migliore reggimento, per.
chè non risultato nè della convinzione ne
della meditazione nè della logica, ma la figu.
ra del più scaltro, del più violento, di colui,
cioè, che sa volgere a proprio profitto il ma-
rasma del Paese; in breve, la figura del dit-
tatore.

Oocorre, invece, che s<enza distinzione di
partito ognuno di noi parlamentari avverta
per intero il signi<ficato e la porvata del man-
dato popolare; e cioè deve rendersi consa-
pevole che la nostra attività, nel rispetto con-
tinuo della legge, anzi della giustizia quale è
instaurata ed operante, ha fondamentalmen-
te un contenuto di direzione nell'inter<esse di
tutto il popolo, tanto di colui che grida e
contesta, quanto, anzi direi soprattutto, di
chi nel silenzio soffre e ci accorda fiducia.
E perchè la nostra opera di direzione sia ef-
fettivamente valida e proficua occorre che
essa si svolga nella sua naturale caratterizza-
zione, e cioè capacità e potere di scelte,
nei contenuti degli atti legislativi e so-
prattutto sotto il profilo delLe priorità.

Sicchè, se noi parlamentari, e con noi gli
uomini di Governo, sapremo, pur nella di-
stinzione dei partiti e nella diversità di con-
cezioni ideologiche, sceverare ciò che il no-
stro mandato ci impone, nella prospettiva
del progresso del popolo tutto, necessaria-
mente dovremo sempre tener fermo come
dato insormontabi,le e dedsivo che lo Sta-
to è il popolo e che lo Stato trae la sua
essenza soltanto e necessariamente dal com-
plesso delle sue leggi. Sono questi i sen-
timenti e le convinzioni che albergavano
in me quando, in occasione della legge
sull'amnistia, avvertii la gravità dell'inseri-
mento di norme permanenti nel nostro codi-
ce penale che escludessero il reato da qual-
siasi atto di violenza compiuto nel corso di
agitazioni: saccheggi, danneggiamenti, ferì-
menti, creazioni di stati di pericolo ferrovia-
rio e di circolazione in gener<e, oltraggi e co-
sì via. Io sono indubbiamente tra i primi a

rendermi conto che il sopravanzare dei be-
ni maggiori della coscienza e dei valori del
singolo nei campi dei pubblici poteri e del-
l'economia ~ e ciò in modo quanto mai im-
perioso ed alacre ~ costituisce la causa prin-
cipale dell'insoddisfazione e dell'insofferenza
che investe tutti i settori <etutti gli angol]
della vita pubblica e privata. Secondo il mio
sommesso modo di vedere, mentre non molti
anni or sono la direzione politica, ,legislativa,
economica, nonostante il già esistente suffra.
gio generale, veniva di fatto esercitata solo
da quei pochi che riuscivano a captare i voti
di una maggioranza culturalmente non pre-
parata <enaturale espressione secolare di chi
aveva avuto fin dalla nascita inculcato da-
gli stessi genitori che la vita è difficile e che
il ricco è colui che conta e che va rispet-
tato, ora invece quella direzione è del po-
polo tutto. Il progresso e la civiltà del mo-
mento diffusasi nei ceti più numerosi e me-
no provveduti hanno finalmente reso le mas-
se consapevoli dei propri poteri; e pur essen.
dosi raggiunto il soddisfacimento della mag-
gior parte delle esigenze di vita, con pro.
spettive di skura e maggiore benessere, non
di meno !'insicurezza, anzi la paura del ri-
torno ai tristi tempi passati è ciò che carat-
terizza la psicologia del popolo. Pinchè non
sarà sopraggiunto, specie sul piano psicolo-
gico (sulla base che i poteri sono del popolo
e solo ad esso appartengono in modo irre.
versibile), il nuovo equilibrio che in effetti
già <sussLsteed è operante, malgrado deficien-
ze marginali, sembra di riscontrarè manife-
stazioni di palese infantilismo di potere sea-
tur;enti da quel complesso dal quale il popo-
lo non sa ancora liberarsi e cioè dalla pau.
ra di perdere i raggiunti poteri. Ricordo che,
dopo la liberazione dai Lager tedeschi, i sol-
dati russi nel saccheggiare le case, pur tro-
vandosi in dieci di fronte a una dispensa con-
tenente 20-30 sacchi di zucchero, si azzuffa-
vano tra loro con estrema violenza conten-
dendosi l'un l'altro parte del contenuto di un
solo saoco. Le estreme privazioni a cui erano
stati tanto brutalmente, direi animalesca-
mente, assoggettati da parte dei tedeschi
conquistatori avevano indubbiamente crea-
to il complesso della fame, della miseria e
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quindi della necessità di contendere al pros-
simo tutto ciò che può giovare a se stessi.

Traendo le conclusioni di questa mia pri-
ma parte che ritengo fondamentale vorrei, a
voce alta, affermare che il popolo deve ac-
cordare piena 'fiducia al sistema delle leggl
che regolano la vita del Paese, deve essere
certo che la Magistratura è anch'essa l'espr,es.
sione IdeI popolo, che ,essa si limita ad ap-
plicare le norme di legge che noi parla-
mentari emaniamo usando sagacia e senso
di umanità nel contemperarle all'applica-
zione dei singoli casi, per l'affermazione
del principio dell'eguaglianza in un costante
travaglio di studi, di meditazioni e di re-
sponsabilità e che infine la !polizia, i cara-
binieri, espressione immediata del popolo
più patito e misero, svolgono i propri com~
piti per il rispetto della legge, perchè 10
Stato di diritto viva e vivendo il popolo pro-
segua nel naturale cammino del pieno benes-
sere e della più alta civiltà, nell'esercizio di
quei pieni poteri legislativi che generano e
caratterizzano 10 Stato stesso. Bisogna, con
chiarezza di vedute e d'intenti considerare 10
Stato di diritto quale esso è in effetti, cioè
l'emanazione diretta del popolo e del popolo
soltanto, il quale va aiutato a liberarsi da
quei complessi cui ho fatto cenno, trattan-
dosi di una verità irreversibile che solo l'in-
fantillismo di chi sostiene che tutto ciò che
esiste è da buttare via e che bisogna tutto
rinnovare, minaccia di rovinare.

Pertanto, i nostri sforzi debbono mirare
unicamente ad avere uno Stato solido e vali.
do in tutti i suoi poteri, perohè la sua effi.
cienza è !'indispensabile strumento del po.
polo intero e dobbiamo così combatt-ere e
stroncare tutt-e le forze eversive, da qualun-
que paTte provengano, perchè esse atten-
tano all'esistenza delio Stato e quindi alla si.
curezza del progresso present,e e futuro de]
popolo.

Nel lievitarsi di tante aspirazioni e di in.
soddisfazioni, alcune legittime e giustificate,
altre no, ritengo che alla polizia spetti il com-
pito eooezionalmente gravoso di assicurare iJ
primiero interesse di tutto il popolo, quello
cioè della sicurezza da violenze e da atten.
tati. Il problema del disarmo della polizia

mi appare perciò non attuale, in quanto ora
occorre scoraggiare il più possIbile i propo
siti di eversione dei poteri dello Stato, per
scongiurare danni imprevedibili. Quando
quella lievitazione avrà esaurito i suoi effet-
ti, quando quei complessi aberranti saranno
estinti, quando il popolo decisamente con-
vinto dell'indistruttibilità dei poteriraggiun-
ti muoverà con passo di fiducia e di sicurez
za, allora la polizia potrà essere privata del.
le armi. Auguriamocelo e soprattutto prodi-
ghiamoci perchè quel clima di serenità e di
fiducia in se stessi Isi realizzi al più presto
affinchè possiamo essere noi stessi a goderlo
più che lasciarlo come traguardo per i no-
stri figli. Certo, quel olima allo stato non
sussiste e non possiamo trascurare come
l'uso delle armi, per quanto si affermi cat-
tivo, 'si è verificato nel corso, a volte pro-
trattosi di vari giorni, di tutta una Iserie
di violenze e .in fasi di grave esasperazione.
Ciò che inveoe esige l'opera legislativa è
il rifacimento dei codici di procedura pe-
nale e di procedura civile, con portata pJ:"io-
ritaria rispetto ad ogni altra branca del
sistema giuridico vigente. È veramente mor-
tificante che il ,nostro processo penale sia
tra i più arretrati, agganciato al principio
feudale che basta il ,sospetto del reato per-
chè il sospettato perda ogni diritto, da
quello della difesa a quello della libertà,
calpestandosi di pari passo i diritti della
famiglia del sospettato, 11a quale si vede
improvvisamente privata, a volte, dell'unico
sostenitore, buttata sul lastrico senza riguar
do nè per i vecohi nè per i bambini. IÈ quan.
to mai urgente che non si apprenda soltanto
dai film americani e di altri Paesi civili tut-
to il sistema di guarentigie che in materia
si possono attuare e che il poliziotto non
deve essere, come avviene in Italia, con gran.
de scorno di noi parlamentari, 10 sgherro al
servizio di un emanatore di ordini dal quale
si pretende che anche all'anonimo venga ac-
cordata validità per l'esercizio dell'azione pe-
nale. Il discredito popolare v,erso la polizia
e i giudici è dovuto in gran parte all'avvero
sione che in ognuno si crea per quell'eserci-
zio la cui responsabilità, invece, risale sol.
tanto a noi parlamentari e al Gov,erno, per.
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chè, con le precise indicazioni della coscienza
popolare, non sappiamo modificare norme
superate ed inumane. Malgrado le contrarie
affermazioni in dottr1na, da noi vige il prin~
cipio che è preferibile far languiTe in carcere
dieci innocenti piuttosto che lasciare un solo
colpevole in circolazione, mentre sarà bene
che tale principio venga capovolto. Di fan.
damentale interesse è la necessità che l'im.
putato in ogni momento in cui incorre nella
giustizia, abbia non solo contezza dello stato
di accusa in cui viene a trovarsi, ma che so.
prattutto sia munito di mezzi per scagio~
narsi uguali a quelli che ha l'accusatore.

Le carenze del codice di procedura civile
si riassumono principalmente nell'eccessivo
costo e nel ritardo smisurato delle decisioni
necessarie per il conseguimento delle ragio-
ni. Con ciò intendo riferirmi alle norme per
le quali occorre attendere la definitività de]
giudizio globale fino al grado di appello an.
che per ragioni mai contrastate ,sin dall'ini~
zio del giudizio, solo perchè, in qualche mo-
do, connesse con altre ragioni contraddette.

Il ritardo è dovuto altresì alle norme che
impongono la scrittura a mano delle sentenze
non essendo stato esteso a queste l'uso della
dattilografia ad inchiostro indelebile intro-
dotto invece per gli atti dei notai. Non meno
esiziali si appalesano le norme sui rinvii di
nanzi al giudice istruttore quando sarebbe
più semplice che lo scambio dei fascicoli avo
venisse direttamente tra gli avvocati: nume.
rosi altri sono i rilievi critici mossi dagli av-
vocati e dai giudici e, ritenendone defatigan-
te l'esposizione, li ometto.

I codici delle norme processuali, soprat
tutto quelle penali, riohiedono il rinnovamen
to integrale e non la modifica con novelle,
tanto appaiono nella loro interezza manche-
voli e superati ed anche per il fatto che la
novellistica finisce col creare dei problemi
di collegamento che forse costituiscono la~
cune ben più gravi dei difetti ora esistenti.

Il codice civile, a sua volta, reclama ampie
modi,Iiche in materia di diritto di famiglia,
soprattutto in conseguenza dell'emanazione
della sentenza della Corte -costituzionale di il
legittimità del reato di adulterio per parte
della donna in quanto si rende indispensabile

una nuova normativa perchè il marito del.
l'adultera abbia qualche probabilità di disco-
noscere la paternità dei figli che la moglie e
gli occasionali avventori gli portano in casa.

In verità, io dissento dal contenuto della
sentenza della Corte costituzionale riguardano
te l'illegittimità del reato di adulterio per
parte della donna perchè, mentre essa affer~
ma che ciò discende dalla necessità che ven.
ga assicurata l'uguaglianza tra i due sessi,
in realtà concretizza una prevaricazione del-
la donna nei confronti dell'uomo, in quan-
to l'adulterio compiuto dalla donna porta
gravissimi rischi ed effetti per il fatto che
introduce nella famiglia legittima un figlio
che la legge in modo inesorabile e inoppu-
gnabile attribuisce ad un padre che non è
tale. Mentre, per contro, quando un uomo
ha un rapporto di adulteI1io fuori di casa,
c'è tutto un complesso di norme di Jegge
che attribuiscono al suo atto effetti ben di-
versi perrchè il figlio da lui procreato non
è riconoscibile: pertanto non si attenta alla
famiglia.

Quindi io ritengo che la Corte costituzio-
naIe, esasperando il principio dell'uguaglIan-
za dei sessi, ha emesso una sentenza quanto
mai biasimevole perchè essa può creare il
massimo della irr,egolarità e della illegittimi.
tà. Non è affatto giusto che un padre si ve
da portare e procreare in casa il figlio che
la donna gli genera dopo aver avuto ,rap-
porti con un altro uomo e, secondo la nostra
legge, siccome non ci sono dementi di asso.
Iuta certezza che escludano la patemità (ele-
menti consacrati e limitati nel nostro cadi-
oe in modo molto rigoroso e ristretto), non
ha nè il diritto nè il potere di contraddire
quella partenità che non gli appartiene. (In-
terruzioni dall' estrema sinistra).

Non bisogna in tutte le cose fare soltanto
della demagogia e afiermare, per guadagna-
re i voti delle donne, che è indispensabile
creare loro una situazione che è irregolare e
che non è conforme nè ano stato fisiologico,
nè alla natura, nè agl,i effettivi e voluti rap-
porti dei coniugi stessi.

G A V A, Ministro di grazia e giustizia.
Senatore Finizzi, la Corte costituzionale non
è un organo politico che debba guadagnare
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i voti delle donne, ma è un organo giurisdl-
zionale che prescinde dai voti delle donne.
Le voglio poi ohiarire che la Corte costitu-
zionale non ha affatto affermato, perchè non
10 poteva fare, l'uguaglianza dei s,essi, ma
dei diritti in ordine a determinate previsioni
di reati.

F I N I Z Z I. Esattamente. Praticamente
ha affermato l'uguaglianza dei diritti. Le pre-
Ciso, signor Ministro, che naturalmente io
non mi rivolgevo alla Corte costituzionale,
anche perchè non presente, ma mi riferivo
alle osservazioni che mi venivano mosse dal-
la sinistra.

G A V A, Ministro di grazia e giustizia.
Ma quando ha parlato di sentenze emanate
per procurare i voti delle donne ...

F I N I Z Z I. Io ho detto che non con-
divido affatto il contenuto della sentenza del-
la Corte costituzionale. Questo può esser,e
un mio parere personale; però sono dispo~
sto a metterlo in discussione in ogni mo-
mento perchè non è che \io aocordi poca
fiducia alle mie dichiarazioni.

G A V A, Ministro di grazia e giustizia.
Ogni parere è rispettabile.

F I N I Z Z I. Soltanto successivamente è
sopravvenuto il comportamento della sini~
stra che evidentemente era di opposizione
al mio punto di vista. Io ho creduto di ri-
spondere e di contraddire questa opposizio-
ne. Pertanto non mi riferivo, ripeto, alla Cor-
te costituzionale nè, tanto meno, potevo
mettere in dubbio che la stessa abbia com-
piti che esulano dal piano politico.

Il rifacimento del codice civile e del co-
dice di procedura civile richiederà soprattut-
to un nuovo fondamento ispiratore circa il
valore del]e norme relative alle singole cate-
gorie dei beni mobiliari e immobiliari per
disattendere il principio, che ha sinora in-
formato i codici stessi, della netta prepon-
deranza dei beni immobiliari rispetto a quel-
li mobiliari. Ciò è in contrasto con la realtà
odierna delle valutazioni economico-sociali,
la quale ha capovolto il principio stesso, per
cui a nessuno sfugge come l'importanza dei

beni mobiliari (azioni, titoli, quote sociali,
aeromobili, navi, gioielli ed altro) sia invece
decisamente prevalente.

Un particolare vaglio si impone per i di-
ritti di famiglia perchè essi, più di ogni al~
tra branca, hanno risentito l'influenza dei
costumi più liberi, scevri cioè da tanti pre~
giudizi e ispirati alla più sollecita e completa
affermazione dei voleri del soggetto, sia esso
uomo sia esso donna. Tralascio di parlare
del divorzio, sul quale ho vedute personali;
ma ritengo che più necessario che introdurre
il divorzio ,sia fare in modo che le coppie co-
siddette irregolari non costituiscano più dei
casi di cui tutti si accorgono e tutti parlano
mentre il legislatore di proposito chiude gli
occhi, o meglio, dichiara di non vedere e di
non conoscere. Si ritiene con tale ignoranza
di non favorire il libertinaggio e di salva-
guardare la famiglia legittima; invece tutto
si risolve a danno della prole dichiarata non
riconoscibile e relegata nei brefotrofi per la
pace di tutti.

Il disegno di legge sul divorzio presentato
dall'onorevole Loris Fortuna, come è a tutti
noto, limita l'applicabilità deUa legge, in ca-
so di approvazione, a casi molto ristretti,
molto rigorosi, mentre il disagio che in te-
ma di rapporti familiari e coniugali viene de-
nunziato dall'opinione pubblica è ben più
ampio. Quando si verificano degli stati di
separazione che si protraggono per molti
anni, quando la famiglia legittima ormai
sussiste sqlo nominalmente perchè di fat-
to gli artefici, cioè i coniugi stessi, hanno
creato uno stato di assoluta separazione, di
assoluto diniego della famiglia legittima stes~
sa, io ritengo che non sia confacente allo
spirito di noi legislatori moderni che si ab~

'bia a mantenere in vita un sistema di
persecuzione qual è quello in atto per
i reati di concubinaggio e di relazione
adulterina, attuabile nei confronti di chiun-
que, anche se separato da molti anni. In
pratica si verifica che la persona separata
si è creata una nuova famiglia, ha procreato
dei figli i quali convivono e coabitano nella
medesima casa; l'opinione pubblica ormai
ha dimostrato di accettare questo e non
nega tali rapporti nè esprime biasimo; il pri~
ma coniuge per molti anni ha coperto di si-
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lenzio tutto, si è acquietato: di punto in
bianco, questa famiglia irregolare si vede
giungere in casa la polizia con la moglie
che chiede l'arresto del marito e della con-
cubina per il reato di concubinato.

Ora, io chiedo, onorevoli senatori, se è
mai concepibile che in una situazione del
genere si abbia ancora a mantenere questo
sistema di punizione per situazioni che, be-
ne o male, si sono create, si sono attestate,
in cui a volte ci sono dei figli, della prole
e che quindi hanno una organicità che non
può non richiedere una certa attenzione.
Si tratta di esaminare entro quali limiti,
in quali forme, dopo quanto tempo la se-
parazione, sia pure soltanto di fatto, può
conseguire effetti meritevoli di considera-
zione da parte del legislatore. Certamente
il legislatore non può prescindere, non può
ignorare queste situazioni che sono le uni-
che e le vere che reclamano giustizia e che
non costituiscono certamente i casi tanto
sporadici a cui il dise~no di legge di Loris
Fortuna fa riferimento. Pur di introdurre
il principio del divor2lÌo, il disegno di legge
stesso ne limita l'applicabilità a casi quan-
to mai limita,ti, quanto mai estremi, quan-
to mai ridotti ai minimi termini. Ora mi
permetto di richiamare l'attenzione del
Governo e degli onorevoli colleghi su
una legge varata da questo stesso Parla-
mento, reoentemente, riguardante l'adozione
speciale. Chi si è interessato a questo pro-
blema conosce già che, sebbene lo scopo
ispiratore della legge fosse quanto mai va-
lido ed attuale, meritevole cioè di pieno ap-
prezzamento, l'articolazione della legge ha
comportato una serie di remare, di impedi-
menti, di pratiche burocratiche, di svolgi-
mento di atti processuali, per oui, nella pra-
tica, l'istituto dell'adozione speciale non rie-
sce a trovare attuazione se non in un nu-
mero limitatissimo, addirittura irrisorio, di
casi.

Si parla di tlribunali di m~norenni che an-
cora non sono riusciti a varare un solo caso,
almeno sino a qualche tempo fa, di adozione
speciale.

G A V A , Ministro di grazia e giustizia.
Fino al 1967.

23 GENNAIO 1969

F I N I Z Z I. Fino al 1967. Ma non nascon-
do che anche quest'anno la maggior parte
dei casi si riferisce al tramutamento della
adozione ordinaria in quella speciale, mentre
quella speciale in effetti ha trovato scarso
compimento di atti.

G A V A, Ministro di grazia e giustizia.
Molto scarso.

F I N I Z Z I. La stessa senatrice collega
Maria Pia Dal Canton, parlando con me,
esprimeva il disagio in cui veniva a trovarsi
nel constatar,e che nella pratica la legge nO'n
riusciva la faDsi valere. ,ora io credo che sia
indispensabile una nuova Ìegge, che, accet-
tando e lasciando immutato il principio
informatore della legge sull'adozione spe-
ciale, qual è statO' concepitO' dalla collega Ma-
ria Pia Dal Canton, renda però la procedu-
ra snella, agevole e ,rapida. Si consideri,
onorevole Min~stro, che qui viene conces-
so un ecoessivo riguardo a persone che
sono responsabili di avere abbandonato la
prole, della quale per anni non si sono mai
interessati, il più delle volte sin dal giorno
della procreazione; mentre invece non si tie-
ne in alcun conto la situazione di questi bim-
bi, i quali, chiusi nei brefotrofi senza l'affetto
della madre, senza il calore di una famiglia,
spesso sono condannati ad essere degli spo-
stati nella vita futura, dato che si creano
dei complessi proprio neLl'età primordiaLe,
in cui la mente del bambino è più fervida
e più disposta a recepire, ad accettare e a
formarsi.

Io quindi ritengo che elimineremmo del
lavoro ai magistrati e renderemmo le pra-
tiche molto agevoli, rendendo effettivo l'af-
fidamento nel modo più sollecito a persone
che hanno i meriti per poterlo richiedere.

Ora un'altra lacuna che viene avvertita in
modo generale e della quale~il mio prede-
cessore non ha fatto cenno, se non erro, è
quella dei tribunali amministrativi. Lo so,
signor Ministro, che è un problema grosso,
però è un problema che investe anch'esso
uno dei settori e anzi quel settore dei rap-
porti tra pubblica amministraZJione e citta-
dino dai quali spesso discende quella con-
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dizione di sfavore su cui, sul piano dema~
gogico, tanto si :specula per Icreare delle
antinomie e degLi antagonismi. Il concetto
ispiratore di questo mio intervento sulla
mozione, signor Ministro, voglio che sia ben
chiaro, è uno solo: faccio~nvito alla colla-
borazione indiscriminata da parte di tutti
i settori politici, perchè noi dobbiamo mi-
rare a render,e uno Stato efficiente, valido,
perchè, se vogliamo risolvere veramente i
problemi che assillano il popolo, sempre
cioè in funzione del popolo, se vogliamo
risolvere questi problemi, tè indispensabile
che gli strumenti di attuazione siano validi
ed efficienti.

Quando abbiamo esplicato un'azione ever-
siva verso quei poteri stessi, cosa ci possia-
mo attendere? Anch'io so che è un gravis-
simo problema, fondamentale, quello dei
mezzi finanziari per risolvere tutti questi
gravi problemi. Capisco che è facile dire:
palazzi giudiziari, aumento dell'organico dei
magistrati e dei funzionari, provvedere tutti
gli uffici giudiziari di mezzi moderni e idonei,
di suppellettili, macchine e così via, proce-
dere cioè a un aggiornamento, dare agli al-
luvionati quanto più è possibile, aumentare
le pensioni ai disoccupati, andare incontro
a necessità inderogabili, necessità vere che
noi sentiamo al pari e al più di ogni altro;
però noi liberali abbiamo per sistema di op-
porci allo sperpero e allo spreco del denaro
dello Stato, perchè quel denaro serve appun-
to alla soluzione di questi giusti problemi,
per cui propongo al signor Ministro che il
Governo prenda in conto la possibilità di
stornare dall'agricoltura quei fondi che so-
no stanziati per gli enti di riforma, i quali,
in effetti, non fanno che sperperare il denaro
dello Stato.

Vorrei che venisse nominata una Commis-
sione d'inchiesta parlamentare per accertare
il mezzo e >ilmodo con il quale il denaro pub-
blico dello Stato viene buttato. Ho rivolto
recentemente un'interpellanza al Ministro
dell'agricoltura, da circa tre mesi, prima an-
cora che venisse concesso un altro provve-
dimento di elargizione di 150 milioni per la
creazione di una cantina sociale, sollecitata
e voluta da un esponente democristiano, e
invece ragioni demagogiche hanno compor-

tato che il Ministro dell'agricoltura non mi
ha dato nessuna risposta, malgrado siano
trascorsi due o tre mesi, e al passaggio delle

I
consegne è avvenuta l'emanazione del decre-
to di concessione. Nell'atto di interpellanza
ho chiarito e ho documentato la situazione
e cioè che nella mia provincia, nella pro~
vincia di Leece, le cantine sooiali, le cantine
cioè degli organi cooperativistici ~ non
parlo delle cantine signorili, ma mi riferi-
sco alle cantine popolari ~ sono tutte at-
trezzat,e ottimamente e .modernamente per-
chè hanno impianti attuali per i quali hanno
avuto i finanziamentJi da parte dello Stato,
finanziamenti che oggi gravano sulle spese
di gestione perchè comportano il pagamen-
to, l'ammortamento delle rate del mutuo.
Ora queste cantine si trovano tutte in di-
sagio economico perchè il loro volume, la
loro potenzialità lavorativa, è quasi il dop-
pio di quella che effettivamente riescono ad
esplicare.

Nonostante tutto questo, si creano conti-
nuamente nuove cantine sociali, solo per
creare nuovi centri di potere, per dare nuo-
ve possibilità di creare un clientelismo lo-
cale e, in conseguenza, è un denaro del tut-
to buttato.

Si afferma che l'ente di riforma ha realiz-
zato i grandi agrumeti; io vorrei chiedere
al Ministero dell'agricoltura se un ettaro di
agrumeto gli costa meno di 100 milioni, e
dico poco.

P RES I D E N T E. Senatore Finizzi, scu-
si, ma io vorrei richiamarla all'argomento.

F I N I Z Z I. Io ho riferito questo detta-
glio per chiedere al Governo se non ritiene
di poter reperire i fondi qualora si accerti
che è prioritaria la destinazione di adeguati
stanziamenti per questi problemi concernen-
ti la giustizia, da] momento che siamo tut-
ti consapevoli e partecipi della gravità del-
la sua crisi. (Inte'rruzione del senatore Cor-
rao). Per quanto concerne i mezzi che scar-
seggiano negli uffici giudiziari, non sto a ri-
petere quanto ha già detto il senatore che
mi ha preceduto, mi limito semplicemente
a richiamare l'attenzione del Governo affin-
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chè prenda in considerazione il fatto che gli
uffici mancano, secondo il mio modesto av-
viso, soprattutto di personale subalterno,
cioè dattilografi, amanuensi, personale che
potrebbe alleviare notevolmente i compiti
dei magistrati in modo che questi possano
dedicare al campo più pertinente alla loro
competenza e alla loro capacità le proprie
giornate.

Per quanto concerne il Consiglio superio-
re della Magistratura, chiedo che venga pre-
sa in esame, quando sarà il momento, l'op-
portunità o meno di assecondare la richiesta,
da qualche parte avanzata, di assicurare al-
l'organismo una completa autonomia econo-
mica,lal fine di accentuarne la caratterizza-
zione di terzo potere dello Stato, senza quin-
di una dipendenza sul piano economico dal
Potere esecutivo. Inoltre ritengo opportuno
prestare attenzione a chi afferma che il Con-
siglio superiore della Magistratura oltre ad
essere un organo di informazione, come ha
detto il senatore Banfi, è un organo che deve
mantenere contatti e con il Parlamento e
con il Governo sul piano legislativo, non nel
senso di sostituire l'organo stesso ai poteri
che sono propri e specifici del Parlamento,
ma nel senso di utilizzare quella competen-
za e quella capacità che eventualmente si
debbono attribuire ed accordare ad un isti-
tuto di così specifica ed elevata competenza.

G A V A, Ministro di grazia e giustizia.
Senatore Finizzi, per quanto riguarda l'au-
tonomia finanziaria del Consiglio superiore
della Magistratura, mi consenta di dirle che
essa è assicurata: proprio ieri sera è stato
approvato il relativo regolamento.

F I N I Z Z I. Ringrazio il signor Ministro
e mi compiaccio del fatto che la mia indi-
cazione non era del tutto aberrante.

In conclusione, qui si diagnostica facil-
mente il male che affiigge la nostra società,
però non si fa altro che reclamare il rimedio
e mi sembra di riscontrare scarsi suggeri-
menti circa i mezzi e i modi per raggiungere
la soluzione del problema.

t:. stato affermato dall'onorevole Presiden-
te che alla Commissione giustizia, della qua-

le peraltro io faccio parte, è stato demandato
il compito dell'elaborazione del codice di
procedura civile. Ebbene io ritengo che noi
parlamentari siamo scarsamente idonei per
svolgere un lavoro di così alto ed arduo im-
pegno, in quanto assieme all'attività profes-
sionale che ognuno svolge c'è quella fonda-
mentale che si svolge in Aula e in Commis-
sione; ora se noi vogliamo che questi lavori
di elaborazione del codice di procedura ci-
vile sortiscano, in un termine ragionevole,
gli effetti voluti, io richiamo l'attenzione af-
finchè si vagli l'opportunità e la necessità
deLla creazione di apposit1i comitati, di ap-
posite commissioni, con l'ausilio eventual-
mente di esperti, che possono essere anche
della pubblica amministrazione, perchè i
lavori di elaborazione avvengano nel più bre-
ve tempo possibile.

E giustamente è stato fatto presente che
i problemi della crisi della giustizia sono
entrati in una fase di contestazione, e che
quindi già il Parlamento ed il Governo su-
bentrano tardivamente per la soluzione dei
problemi stessi. Ora, se al nostro intervento
dobbiamo mantenere quel carattere di ral-
lentamento ~ che è proprio della nostra
azione ~ per una attività così particolare,
così ponderosa quale è la formulazione di
tutti i sistemi di leggi che reclamano modi-
fiche, io temo che il risultato, lo scopo, non
sarà facilmente raggiunto. E naturalmente
chiedo che vengano presi subito in esame,
con disegni di legge, da parte del Governo, i
mezzi finanziari occorrenti per superare tut-
te le difficoltà.

Quindi, io concludo con un appello, asso-
, ciandomi a quello fatto dal senatore socia-

Lista. Questo perchè noi Hberali non possia-
mo non condividere la preoccupazione per
problemi che sono di carattere fondamentale,
e non strettamente politico, per la vita del
Paese.

È bene che nella valutazione ogni corrente
politica esprima i propri concetti e le proprie
ideologie. Però sarebbe opportuno, ripeto,
che i traguardi venissero considerati nella
loro concretezza, nella loro positività, e non
soltanto su una base di protesta, di lagnan-
za, di disapprovazione, perchè la costrutti-
vità è molto più proficua del diniego della
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validità di quello che diciamo. (Applausi dal
centro-destra) .

P RES I D E N T E . Senatore Finizzi, ho il
piacere di dirle che la sua interpellanza n. 55,
rivolta al Ministro dell'agricoltura e delle fo-
reste, in merito ad agevolazioni finanziarie

a favore della cantina sociale cooperativa di
Cutrofiano in provincia di Lecce, molto pro-
babilmente sarà svolta nella seduta di ve-
nerdì 31 gennaio.

F I N I Z Z I. La ringrazio, signor Presi-
dente.

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Tomassini. Ne ha facoltà.

T O M ASS I N I. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, finora i problemi della giu-
stizia avevano formato oggetto di dibattito
in ristretti convegni e in congressi di tecnici
e di giuristi.

Ma, in questi ultimi tempi, essi si sono im-
posti alla coscienza e aH'attenzione generale,
perchè si è fatta strada l'idea che quello del-
la giustizia e del diritto non è un fatto pu-
ramente tecnico, ma un fatto sociale, che
riguarda i politici, i sociologi e poi i giuristi,
i quaE ~ scriVleva Calamandrei ~ per la lo-
ro insopprimibile natura, hanno funzioni di
retroguaI1dia, giungono per ultimi a sistema-
re il terreno e a sgomberare le macerie là
dove sono passate le rivoluzioni.

In tutti i settori sono esplose le contraddi-
zioni che travagliano la società, a mano a
mano che più evidente si è fatto il conflitto
fra le strutture antiquate e cristallizzate di
un vecchio mondo e le irrompenti esigenze
che scaturiscono da una nuova realtà so-
ciale ed economica. E la contestazione oggi
investe anche l'amministrazione della giusti-
zia, nella quale si riflette la crisi generale
della società contemporanea, dato lo stretto
rapporto tra contesto sociale e strutture giu-
ridiche.

I difetti ed i vizi dell'edificio giudiziario,
che per lungo tempo abbiamo sentito denun-
ciare nei discorsi inaugurali dell'anno giudi-
ziario o nei congressi di magistrati, di avvo-
cati e di giuristi ~ ai quali non mancava,
certo, la presenza del Ministro di giustizia,

che ascoltava e poi dimenticava ~ sono ve-
nuti drammaticamente in luce in questi ulti-
mi tempi e, in forma di vera rivolta, in que-
sti giorni.

Di fronte alla consueta liturgia delle ceri-
monie inaugurali dell'anno giudiziario, vi so-
no state manifestazioni di una parte di magi-
strati, di avvocati, di cancellieri e di altri
ausiliari della giustizia e, fatto nuovo e si-
gnificativo, di molti cittadini danneggiati dal-
l'attuale stato di cose; manifestazioni che
hanno assunto il vero significato della con-
testazione di un rito senza contenuto e che
hanno preso il nome di contro-inaugurazione.

Ma come va intesa la crisi della giustizia?
QuaLi sono i reaJli aspetti e le vere cause?

Da alcune parti le cause della crisi della
giustizia vengono indicate nella carenza de-
gli strumenti di lavoro, nella mancanza di
un adeguato personale, nella povertà quali-
tativa e quantitativa dei mezzi, in una parola
nella inefficienza e nell'insufficienza strumen-
tale. Indubbiamente questo è vero, e tutto
questo esige un immediato e urgente inter-
vento del Governo. Ma non è tutto qui, e
non è questa la sola causa. La prima causa
è invece da ravvisarsi nella crisi dei conte-
nuti. Non basta che lussuosi edifici o pro-
gredite attrezzature della moderna tecnolo-
gia siano messe a disposizione dell'ammini-
strazione della giustizia, quando mancano le
leggi giuste. La causa è dovuta allo sfasa-
mento tra una realtà caratterizzata da nuovi
costumi, nuove abitudini, nuove condizioni
di lavoro e nuovi rapporti umani, connessi
allo sviluppo delle tecniche, e le categorie
giuridiche elaborate attraverso lo studio di
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sistemi giuridici relativi a una società tanto
diversa dalla nostra. La realtà sociale, nella
sua trasformazione, crea sempre problemi
giuridici nuovi, che esigono pronte e adegua-
te soluzioni e richiedono il rinnovamento
dei tradizionali schemi concettuali, che so-
pravvivono a situazioni superate.

Ci troviamo di fronte a questo fenomeno:
non vi è stato un processo di adeguamento
e di adattamento della realtà giuridica al fat-
to economico e alla realtà sociale e sempre
piÙ profondo si fa il contrasto tra le strut-
ture giuridiche e amministrative della socie-
tà e il ritmo con cui il processo di trasfor-
mazione della società stessa si è verificato
e si va verificando. La vita giuridica è carat-
terizzata dall'impero di una legge scritta
che è stata superata dalla politica e dalla
coscienza sociale, la quale non è riuscita
ancora ad affermarsi in nuove leggi, coeren-
ti con essa. Coesistono, in una sconcertante
promiscuità, fonti giuridiche eterogenee, cor-
rispondenti a tre diversi periodi storici: al-
cune norme di una costituzione di ispirazio-
ne democratica, alcune leggi pre-fasciste di
tendenze liberali, molte leggi fasciste di mar-
ca chiaramente autoritaria. Di tal che, la no-
stra è una società definita, sì, democratica,
ma in realtà retta e governata da un ordina-
mento giuridico autoritario e repressivo, pro-
dotto dal fascismo, e che sopravvive ad esso,
conservato dalla classe dominante, come va-
lido strumento di difesa e di garanzia dei
propri fini e dei propri interessi.

Nè tra le diverse fonti legislative può ri-
cercarsi un transitorio equilibrio, affidando-
si all'interpretazione, quando di fronte alla
mutevolezza della realtà sono ancora vigenti
leggi fondamentali, che risalgono al 1865
alla fine del secolo scorso e agli inizi del no-
stro. Nè valgono i parziali rattoppi o le par-
ziali piccole riforme che rendono piÙ cao-
tica, varia e contraddittoria la legislazione.
Non è un problema di lacune o di interpreta-
zioni analogiche ma è un problema di so-
stanziale e radicale mutamento. Vd è stato un
profluvio di leggi, vi è stata un'inflazione le-
gislativa, ma i piÙ grandi problemi del no-
stro tempo, economici, sociali, politici, non
sono stati neppure avviati a soluzione, in
sede normativa, con provvedimenti organici.

Per esemplificare: se lanciamo uno sguardo,
sia pure fuggevole, ai vari campi del diritto
familiare, rileviamo il permanere di un si-
stema che affonda le sue radici in un altro
terreno e in altri tempi. Nel diritto del lavoro
sono ancora vigenti norme ispirate allo sta-
talismo corporativo e la condizione del la-
voratore, determinata dalle nuove forme che
lo sviluppo sociale va assumendo con tutte
le implicazioni giuridiche, non ha ricevuto
una disciplina normativa adeguata. Senza
dire poi che il sistema previdenziale e assi-
stenziale, tuttora imperfetto, è affidato ad
una legislazione disorganica e frammentaria.
La debole tutela prestata ai diritti del la-
voratore si evidenzia maggiormente nella
procedura delle controversie del lavoro, che
non garantisce una pronta e rapida soluzio-
ne, ma che è defatigante per un lavoratore
che non può attendere una giustizia che,
sistematicamente, ritarda. Nel diritto di fa-
miglia nuLla o molto poco è stato fatto per
adeguare norme e istituti non solo alla Co-
stituzione, ma alle nuove concezioni della
famiglia, alle nuove condizioni dei rapporti
tra i coniugi, dei rapporti fra genitori e figli
e alla nuova visione della condizione dei figli
illegittimi.

La famiglia, come il matrimonio, non è
un istituto immutabile, ma si trasforma sto-
ricamente con il mutare delle strutture eco-
nomiche, sociali e culturali. Pur essendo pro-
fondamente trasformata la condizione della
donna e pur essendo stato stabilito il prin-
cipio costituzionale della parità dei sessi,
tuttavia le norme che riguardano i rapporti
tra i coniugi sono quelle ancora ispirate ad
una concezione patriarcale della famiglia,
concezione che ancora oggi permane, conser-
vata e conculcata dai ceti dominanti, in aper-
to contrasto con la vita e con i costumi del-
la società del nostro tempo. Di qui l'oppo-
sizione al divorzio e di qui l'opposizione alla
procreazione, come libera scelta dei coniu-
gi, opposizione che contrasta anche con la
nuova teologia morale che si è fatta strada
in vasti ambienti cattolici.

Quella che viene chiamata la crisi della
famiglia altro non è che il riflesso di queste
contraddizioni e dell'insensibilità e dell'osti-
nazione delle classi dirigenti a mantenere un
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sistema giuridico in conflitto con le nuove
esigenze e ad inasprire la disarmonia tra il
dato giuridico e il dato sociologico. Una ri~
forma di notevole importanza è stata quella
portata all'istituto della adozione, e l'intro-
duzione dell'adozione speciale, istituto che
suscitò molte aspettative. Si riteneva che ci
sarebbe stata una sollecita e definitiva si-
stemazione familiare per un gran numero di
bambini privi di assistenza morale e mate-
riale da parte dei genitori o dei parenti te.
nuti a mantenerli. In realtà la legge ha avuto
scarsissima applicazione e di fronte ad un
gran numero di domande di adozione i prov-
vedimenti sono molto, ma molto, pochi.

In questo settore, onorevole Ministro, il
ritardo è gravemente pregiudizievole perchè
le carenze di cure familiari per il bambino
costituiscono il principale fattore, se non lo
esclusivo, della asocialità, della prostituzione
e della delinquenza. La scienza ha dimostra~
to la necessità di dare ai minori, la cui si-
tuazione di privazione di cure familiari si
verifica nel corso dell'infanzia o della fan-
ciullezza, una sistemazione familiare il più
presto possibile. Ebbene, malgrado l'impor-
tanza sociale di tale istituto, le carenze degli
strumenti per la sua attuazione sono sbalor-
ditive. Il Ministro di grazia e giustizia non
ha provveduto a istituire un adeguato nu~
mero di uffici di tutela, ad aumentare il per-
sonale, magistrati, cancellieri, assistenti so-
ciali, ad attrezzare i tribunali e le procure
per i minorenni con mezzi di informazione
idonei, impedendo così che la legge possa
trovare una rapida applicazione.

In sede di discussione della legge sull'ado-
zione speciale, avemmo occasione di rilevare
che, per il meccanismo ed il macchinismo
della procedura, essa non avrebbe consegui-
to gli effetti voluti, tanto più che richiedeva
un adeguato apparato di servizi e di stru~
menti e, in particolare, un personale spe~
cializzato in materia di psicologia infantile.
Ci venne, sì, l'assicurazione dell'allora Mi-
nistro della giustizia che si sarebbe provve
duto a tutto, ma l'attuale stato delle cose
dimostra, l'incuria del dicastero della giusti~
zia in questo particolare e delicato settore,
che dovrebbe invece, per i riflessi umani e
sociali, ricevere cure e attenzioni speciali,

soprattutto se si pensa che l'istituto dell'ado-
zione speciale è uno dei modi per prevenire
le deviazioni psicologiche dei minori, candi-
dati spesso alla delinquenza.

Per quanto riguarda il diritto penale e di
procedura penale la situazione è più grave.
La legislazione penale che, per gli interessi
tutelati e protetti, può costituire uno dei
più validi strumenti di violazione e di limi-
tazione dei diritti di libertà dell'uomo e nel~
la quale si riflette la concezione che il legi-
slatore, espressione della classe dominante
di un dato periodo storico, ha dello Stato,
del cittadino e dei rapporti tra cittadini e
società, è ancora quella scaturita dall'ideolo-
gia autoritaria del fascismo. Se non fosse
tragico, sarebbe veramente grottesco vedere
le anomalie strutturali dell'attuale situazio~
ne: una Costituzione democratica e repub-
blicana che garantisce le libertà fondamen-
tali dei cittadini e una legislazione penale
che le nega o le subordina agli interessi di
uno stato di classe; una Costituzione repub-
blicana e democratica che afferma la tutela
del lavoro in tutte le sue forme ed una legi-
slazione che lascia il lavoratore all'arbitrio
dei padroni; una Costituzione democratica
che stabilisce la funzione sociale della pro-
prietà ed una legislazione penale che accorda
protezione assoluta al diritto di proprietà;
una Costituzione che, in materia di libertà
personale, enuncia il principio che la legge
stabilisce i limiti massimi della carcerazione
preventiva ed un codice di procedura penale
che affida alla discrezionalità del magistrato
la durata della carcerazione preventiva che,
molto spesso, viene infltta e mantenuta come
una espiazione anticipata di pena e, talvolta,
espiazione di una pena che non segue.

L'aspetto più drammatico della crisi della
giustizia è proprio qui, in questo assurdo
dissidio: il giudice è costretto ad applicare
leggi che non corrispondono non soltanto
alla Costituzione, ma soprattutto alla co-
scienza sociale, leggi morte perchè l'humus
da cui trassero alimento è inaridito: in una
parola, leggi non nostre, nelle quali la realtà
sociale non si rispecchia.

In tutta la legislazione penale permane
l'autoritarismo poliziesco. I codici, come del
resto tutte le leggi, sono sempre l'espres-
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sione conclusiva, un punto d'arrivo, di fat-
tori e di forze sociali che, e per un certo pe-
riodo, prima di arrivare ad essere leggi, si
sono fatte strada come tendenze politiche.
I codici ancora vigenti, però, non esprimono
i nuovi valori della coscienza sociale. Sul
conflitto tra i princìpi sanciti dalla Carta
costituzionale e le strutture sociali tenute
in piedi dalla politica della classe dominante,
alcuni anni orsono, Calamandrei scriveva
queste parole di indiscutibile attualità:
« Nella nostra Costituzione vi è una polemica
di carattere sociale non contro li passato,
ma contro il presente. In certi articoli di
essa, specialmente in quella parte che regola
i rapporti economici, non c'è soltanto l'au-
spicio e la promessa di una società più giu-
sta che la Repubblica si propone in realtà
(il diritto al lavoro, il diritto ad una esisten-
za libera e dignitosa garantita ad ogni la-
voratore), ma c'è anche la polemica contro
le ingiustizie della società in cui viviamo,
in cui questo diritto al lavoro non è garan-
tito, in cui a tutti i cittadini è negata di fat-
to quell'esistenza libera e dignitosa che la
Costituzione vorrebbe di diritto assicurata
a tutti. In questi articoli è posta in primo
piano la questione sociale in termini tali
che significano trasformazione della società
presente e aspirazione verso un ordine
nuovo ».

La necessità della riforma dei codici pe-
nale e di procedura penale nonchè della leg-
ge di pubblica sicurezza fu affermata subito
dopo la Liberazione. Nel giugno 1945 fu no-
minata una Commissione dall'allora ministro
della giustizia Tupini che elaborò un proget-
to completo di nuovo codice penale presen-
tato negli anni 1949 e 1950; ma non giunse
in porto. Ne seguì un altro nel 1956 che fu
presentato alle Camere. Poi un altro disegno
di legge per la riforma del codice penale fu
presentato dal ministro Gonella al Senato
nel 1960; ma nulla fu fatto. Un altro ancora
fu presentato dal ministro Bosco alla Camera
dei deputati il 10 ottobre 1963 e un altro
ancora fu proposto dal ministro Reale nel
1968. In questi giorni poi è stato presentato
un disegno di legge di riforma del codice
penale al Senato: riforma parziale che non
altera le linee maestre e che non riflette il

mutamento dei princìpi che sono alla base
del codice penale del 1930.

Tutto questo succedersi di progetti mai
giunti a conclusione può dirsi davvero che
sia avvenuto senza un motivo? Occorre for-
se ricordare, onorevoli colleghi, che le pro-
messe alimentano le speranze, le speranze
incoraggiano l'attesa e l'attesa crea l'illusio-
ne che molto spesso assopisce gli animi?
Creare uno stato d'animo d'attesa del do-
mani, infondere l'illusoria certezza che tutto
sarà fatto, è il sottile gioco dei governanti
verso i governati. Fino a quando però, sco-
perto il gioco, caduta la speranza, nessuno
crede più e non è più disposto ad attendere,
posto di fronte all'inasprirsi delle profonde
contraddizioni, che solcano la società in cui
vive. Ed esplode la rivolta.

È tuttavia evidente che il mantenimento
del sistema delle leggi penali tramandateci
dal precedente regime è voluto dalla classe
politica dominante, che ha interesse a con-
servare strumenti repressivi validi per pre-
servare e consolidare le strutture di uno
Stato centralizzato e burocratico, di uno Sta-
to cioè rispondente ai suoi interessi e non
agli interessi della collettività. Ciò spiega
perchè sono rimaste in vigore molte leggi
dell'epoca fascista, come la legge di pubbli-
ca sicurezza. È la tendenza all'autoritarismo
che si annida in questa democrazia che in-
duoe i Governi a conservare a disposizione le
comode leggi autoritarie, anche se screditate
dalla Costituzione e in disaccordo con la
realtà.

Ma le omissioni delle riforme, a mio pa-
rere, non sono colpose e involontarie, ma
sono dolose e intenzionali. Il conflitto fra
l'essere e il dover essere è andato sempre
più aoutizzandosi e sempre più manifestan-
dosi a mano a mano che la Corte costitu-
zionale, di fronte all'inerzia e all'agnostici-
sma della maggioranza che gov.erna da ven-
t'anni il nostro Paese, ha tagliato alcuni ra-
mi secchi del vecchio ordinamento giuridico.
Questa parziale potatura ha dimostrato a
tutti quanto il diritto positivo abbia di ar-
caico e di incostituzionale e come non sia
più il diritto della società contemporanea.
Sono venuti a crearsi vuoti legislativi che il
Governo non si è curato di colmare o ha
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colmato male e con ritardo. Assistiamo a
questo stranissimo fenomeno. La Corte co~
stituzionale demolisce, il legislatore non co~
struisce o non ricostruisce, donde l'incertez~
za del diritto. Per tutto il periodo anteriore
all'istituzione della Corte costituzionale, e
cioè per circa 10 anni, non vi fu neppure
da parte della Magistratura ordinaria una
opera di adeguamento delle leggi alla Co~
stituzione. Anzi, la distinzione fatta dalla
Corte di cassazione tra norme programma~
tiche e norme precettive ha contribuito non
poco al ritardo dell'applicazione dei princì
pi costituzionali. « Distinzione fatale }) scris~
se Achille Battaglia {{ mai fatta prima del~
l'entrata in vigore della Costituzione per le
leggi ord:Lnarie ». Soltanto dopo la Corte
di cassazione, pur accorgendosi che le nor-
me costituzionali cosiddette programmati~
che contenevano princìpi con i quali certe
vecchie leggi del regime precedente erano
incompatibili, ha ritenuto che questa incom~
patibilità non portasse senz'altro all'abro~
gazione delle vecchie leggi, perchè la norma
programmatica non conteneva un precetto
completo e non poteva sostituire il contra~
ria precetto contenuto nella legge preceden~
te e riempire il vuoto lasciato dalla sua abro~
gazione.

Dopo l'inizio dell'attività della Corte costi~
tuzionale, alcune norme sono state elimina-
te dall'ordinamento giuridico, in conformità
dei precetti costituzionali, specialmente nel
campo dei rapporti di famiglia, nel campo
dei rapporti civili e delle libertà fondamen~
tali della persona umana e sono state di~
strutte alcune limitazioni della libertà con~
tenute nella legge di pubblica sicurezza, nel
codice di procedura penale e nel codice pe~
naIe. Ma non vi è stata una parallela attivi~
tà da parte del legislatore che sembrava vo~
lesse ignorare o volesse disdegnare le deci~
sioni della Corte costituzionale; tanto che
in un certo senso ha ostacolato l'attività del~
la Corte.

n Presidente della Corte costituzionale
Sandulli, nel suo discorso pronunciato per
celebrare il dodicesimo anniversario della
prima udienza della Corte, ha chiaramente
detto: {{ n loro Presidente» (cioè il Presi~
dente della Corte costituzionale) {{ considera

tuttavia un diritto e un dovere verso l'isti~
tuta e verso la Nazione affermare in questa
solenne occasione che ancora più proficui
sarebbero stati i risultati ov-e la Corte po~
tesse essere definitivamente affrancata dalla
preoccupazione delle conseguenze negative.
anzkhè positive per la comunità nazionale
dei vuoti da essa creati nell'ordinamento
quando non vengono prontamente colma-
ti Non valgono le iniziative quando le
leggi non seguono ». È doveroso però ri~
conoscere che si dev-e alla Magistratura di
merito e in particolare ai giovani pretori
se sono intervenute pronunce della Corte
costituzionale di illegittimità delle norme,
perchè dato il meccanismo della legge che
regola il funzionamento della Corte costitu~
zionale, la prima denuncia di illegittimità
viene sempre fatta dall'autorità giudiziaria
con l'ordinanza di manifesta fondatezza del-
la questione. Devo a questo proposito rile~
vare che le questioni di illegittimità costi~
tuzionale vengono quasi tutte sollevate dalle
preture e dai tribunali, raramente dalle Cor~
ti d'appello, mai dalla Corte di cassazione.

M A S C I A L E. Non a caso.

C O R R A O . La Cassazione respinge
sempre.

T O M ASS I N I E vedremo perchè.
Un altro motivo di crisi poi è sorto quando
la Corte costituzionale, per eliminare 1'incon~
veniente dei vuoti legislativi, ha pronuncia~

I to sentenze cosiddette interpretative di ri~
getto, nell'intento ~ e sono queste parole
del presidente Sandulli ~ di non alterare
il sistema quando le disposizioni impugnate
siano suscettibili di una interpretazione di~
versa da quella giurisprudenziale non con-
trastante con la Costituzione, ma su tale
strada si è imbattuta nell'ostacolo insormon~
tabile, alla stregua del diritto vigente, del
geloso e inflessibile attaccamento dei giudi~
ci comuni alle loro interpretazioni. n tipo
di sentenze interpretative ha determinato
ancora più uno stato di conflitto perchè la
Magistratura, rivendicando a sè la funzio-
ne esclusiva di interprete delle leggi, non
sempre ha seguito la interpretazione data
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dalla Corte costituzionale. È noto il conflitto
sorto tra le due Corti, la Corte di cassazione
e la Corte costituzionale, anche a proposito
dell'efficacia delle sentenze costituzionali, e
cioè se sono retro attive o non.

Ma si è verificato anche il caso di una di-
visione nell'interno della stessa Magistratu-
ra, tra chi ha ritenuto di adottare l'interpre-
tazione della Corte costituzionale e chi ha
ritenuto di doverla respingere. E l'effetto
quale è stato? È stata la difformità e non
l'uniformità di decisioni, con pregiudizio e
danno del cittadino soggetto di un procedi-
mento giudiziario.

A proposito infatti della sentenza della
Corte costituzionale sul rito sommario, do-
po la decisione di inoostituzionalità di quel-
le norme, assistemmo a questo fenomeno
che, ad esempio, il tribunale di Roma rite-
neva di dover applicare immediatamente,
anche con effetto retroattivo, la sentenza
della Corte costituzionale, mentre i tribuna-
li di Napoli o di Milano ad esempio andava-
no in diverso avviso. Difformità nell'appli-
cazione della legge nel caso concreto, dif-
formità che porta incertezza e disagio nei
cittadini.

È evidente che questa situazione trae ori-
gine dalla inattività del Governo, che non
è mai intervenuto a mutare il sistema legi-
slativo, anacronistico e superato, lasciando
così alla Corte costituzionale l'opera di cor-
rezione, di adattamento e di adeguamento
delle leggi vigenti al dettato costituzionale.

Onorevole Ministro, se l'inerzia continue-
rà, assisteremo al fatto che le funzioni legi-
slative di riforma saranno realizzate dalla
Corte costituzionale; il che, è evidente, ag-
graverebbe lo stato delle cose perchè avrem-
mo modifiche frammentarie 'e parziali,
avremmo vuoti legislativi e non una orga-
nica e radicale riforma del sistema, con la
oonseguenza di un inasprimento della crisi
e della caoticità della legislazione.

Sono queste le cause fondamentali della
crisi della giustizia, più che la mancanza di
strumenti che ne assiourino l'efficienza.

Ma va rilevato un altro aspetto della in-
giustizia del sistema e della violenza delle
attuali istituzioni, che escludono larghi stra-
ti della popolazione dall'usufruire della giu-

stizia. Non basta riconoscere al cittadino
diritti quando non gli si dà la possibilità
di farli valere. Una giustizia costosa preclu-
de ai meno abbienti l'accesso ad essa e di-
venta così una giustizia discriminatrice e
quindi ingiusta. Malgrado che la Costituzio-
ne abbia solennemente affermato che la Re-
pubblica riconosce e garantisce i diritti in-
div1duali dell'uomo (articolo 2), che tutti
i cittadini hanno pani dignità sociale e sono
uguali davanti alla ,legge (articolo 3), che
tutti possono agLfe in giudizio per la tutela
dei propri diritTIi e interessi legittimi e che
sono assicurati ai non abbienti, con appo-
siti istituti, i mezzi per agire e difendersi
davanti a ogni giurisdizione (articolo 24),
tuttavia nulla è stato fatto per la defiscaliz-
zazione del processo e per il rinnovamento
degli istituti del gratuito patrocinio e della
difesa d'ufficio, confermando così che la
giustizia non è concepita come un servizio
sociaLe per la collettività, ma come una giu-
stizia di classe. Giacchè soltanto coloro che
possono dilsporre di mezzi possono profon-
derli per il costo di un processo.

Pertanto, anche sotto questo aspetto, ap-
pare in tutta la sua crudezza l'insensibilità
della classe dominante verso i problemi so-
stanziali della giustizia.

A questo punto, onorevoli colleghi, una
domanda si impone, specie dopo tanto cri-
tici discorsi dei procuratori generali che
abbiamo ascoltato in questi giorni in occa-
sione dell'inaugurazione dell'anno giudizia-
rio. Dopo aver individuato a che cosa risale
la crisi attuale, dobbiamo chiederci a chi
risale la responsabilità.

I procuratori generali hanno accusato la
classe politica, hanno accusato il ,Parlamen-
to nel suo insieme, hanno parlato di rifor-
me e di efficienza. Anche oggi, ad esempio,
il collega Banfi si è riferito al Parlamento
nella sua totalità e nella sua interezza; an-
che il Presidente della Repubblica, mi pare,
in un suo discorso ha fatto riferimento al
Parlamento nel suo insieme. Inoltre, onore-
voli colleghi, il procuratore della Corte di
appello di Roma ~ e stiano attenti gli av-
vocati ~ ha rivolto le sue critiche anche
contro gli avvocati parlamentari e i giuri-
sti parlamentari che ~ egli dice ~ nulla
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hanno fatto per riparare alla crisi. Discorsi
come questi denotano che si è voluto igno~
rare e che non si è voluto porre sotto ac~
cusa, portandolo sul banco degli imputa~
ti, il vero e solo responsabile: la classe po~
litica dominante. Discorsi questi che posso~
no gettare discredito nelle istituzioni demo-
cratiche del Paese. Ma se i procuratori ge~
nerali avessero consultato gli atti parlamen-
tari dal 1944 ad oggi, avrebbero potuto con-
statare, da una parte, !'inerzia della maggio~
ranza governativa e, dall'altra, l'attività del~
l'opposizione di sinistra che ha presentato
numerose proposte di legge per la riforma
di molte norme del codice penale, e del co~
dice di procedura penale, della legge di pub~
blica sicurezza, del diritto di famiglia, del
diritto del lavoro e avrebbero altresì con-
statato come la maggioranza governativa
ha sempre ostacolato finanche l'esame di
queste proposte di legge, relegandole nel si~
lenzio e sperando nell'oblio. Infatti, se i pro~
curatori generali avessero ricordato la sto~
ria di questi venti anni, avrebbero potuto
rilevare che l'egemonia del partito di mag~
gioranza ha spesso soffocato la voce di quan~
ti hanno democraticamente, con instancabi~
le tenacia, denunciato la permanenza di un
ordinamento giuridico di marca energica-
mente autoritaria in una società che era
stata restituita alla democrazia. Le loro cri-
tiche non devono essere indirizzate al Par-
lamento, ma soltanto a chi manipola il po-
tere politico, poichè il problema non è di
natura tecnica, ma di natura schiettamente
politica. È opportuno ricordare al procura-
tore generale della Corte d'appello di Roma
che la linea di divisione non passa tra giu-
risti e irlon giuristi, tra avvocati e non avvo~
cati, tra ,tecnici e non tecnici ma passa
anche attraverso questi e cioè tra giuristi
amanti dell'antico regime e giuristi propu-
gnatori del nuovo, tra quelJi che non vo-
gliono le riforme e quelli che lottano per
esse, tra quelli che vogliono piccole riforme
lasciando inalterato il sistema e quelli che
vogliono la riforma radicale del sistema,
tra quelli che vogliono una giustizia ancora
basata sull'autoritarismo di classe e quelli
che vogliono la giustizia veracemente demo-
cratica. E il soleo che divide i giuristi, i

magistrati e ,in genere gli operatori del di-
ritto si riflette anche nelle associazioni che
sono state costituite: vi è l'Associazione
dei giuristi cattolici e l'Associazione dei
giuristi democratici; vi è l'Unione italiana
dei magistrati e l'Associazione dei magi~
strati con chiare ed opposte tendenze. Non
vi sono giuristi puri e giurÌ<sti politici.
Anche quelli che respingono !'idea di ve~
nire a contatto con la politica, obbedisco-
no in realtà a tendenze politiche. con~
fessate o non, e nella interpretazione della
legge pongono la loro logica g1uridica per
cercare la soluzione che meglio corrisponde
alla loro convinzione politioa.

E sarebbe del resto forse al di là della
realtà se, nell'applicazione della legge, !'in-
terprete non portasse la sua esperienza di
vita e non saldasse la norma astratta alle
situazioni concrete, sempre nuove e diver-
se. Su un altro piano è l'attività creatrice
del legislatore; il quale è come un sismo~
grafo: deve cogliere i continui mutamenti
della realtà sociale, deve cogliere le trasfor-
mazioni dei rapporti economici, delle abi-
tudini, dei costumi e della cultura del po~
polo, giacchè il diritto nasce dalla realtà
sociale ed in essa si proietta.

E se oggi, nel nostro Paese, anche nel mon~
do della giustizia sono esplose profonde
contraddizioni fra vita e diritto, ciò è do~
vuto al fatto che le leggi non esprimono i
nuovi valori, quando addirittura non li igno~
rana.. Lo spirito conservatore della classe al
potere mantiene in piedi uno Stato ed un
ordinamento giuridico superati dalla co~
scienza sociale e pop01are e non rispondenti
alla concezione dello Stato democratico, qua-
le è prefigurato dalla Costituzione.

Vi è ancora uno Stato centralizzato ed au~
toritario; e quindi ad esso è connessa una
legislazione repressiva e coercitiva.

Se non si vuole inasprire l'attuale crisi
(e non soltanto nel campo della giustizia)
sono necessarie radicali riforme nei conte~
nuti e negli strumenti operativi. Ma non
dobbiamo dimenticare che l'efficienza dei
mezzi per amministrare la giustizia non è
ancora nulla, se sono ingiuste le leggi. (Ap-
plausi dall' estrema sinistra. Congratula~
zioni).
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P RES I D E N T E È'.iscritto a par-
lare il senatore Maris. Ne ha facoltà.

M A R IS. Signor Presidente, onorevole
Ministro, onorevoli colleghi, sarebbe inutile,
a questo punto, anche soltanto descrivere
brevemente la fenomenologia che ci consen-
te di definire in crisi il settore della giusti-
zia, tanto questa fenomenologia è nota a
tutti; sarebbe inutile anche soffermarsi sul-
la dinamica di tale fenomenologia che, con
la sua progressione geometrica, sta a dimo-
strare che non si tratta di fatti congiuntu-
rali eccezionali ed episodici, ma di fatti or-
ganici dai quali deriva un processo di de-
generazione irreversibile del sistema.

I tempi di produzione di questo servizio,
i tempi necessari, cioè, perchè un cittadino
ottenga che la legge trovi concreta attuazio-
ne nella sua vicenda, si allungano. Se sino
a sei anni or sono un lavoratore doveva at-
tendeJ:1equattro anni per pervenire alla sen-
tenza definitiva che sanciva il suo diritto ad
un determinato salario; se sino a tre anni
or sono doveva attenderne cinque, oggi deve
poter resisteJ:1e ancora di più: sei anni ed
oltre; e così chi attende di sapere se è giu-
dicato innocente o colpevole, e così chi at-
tende che venga srciolto il nodo di una con-
troversia che paralizza la sua attività.

I costi individuali e collettivi aumentano
ed i ricavi diminuiscono. Le spese necessa-
rie per difendersi o per far valere un diritto
attingono per i più a limiti proibitivi che
scoraggiano il ricorso alla giustizia da parte
dei meno abbienti.

Le vicende giudizi arie insolute aumenta-
no ogni giorno di numero. I fascicoli si ac-
cumulano, i fatti umani che essi racchiudo-
no sono sviliti dal decorso del tempo, per-
dono di valore le controversit? civili, perdo-
no di efficacia le sentenze penali, che inter-
vengono a sanziDnare comportamenti dimen-
tkati, senza più nessuna efficacia nè di inti-
midazione nè di recupero sociale del con-
dannato. Norme superate, in stridente con-
trasto con una cDscienza che precede 1'evo-
luzione economica e sociale del Paese ven-,
gono applicate con un automatismo che tut
to esprime (autoritarismo, piatto legalitari-

smo, conformismo, cieco e sordo conserva-
torismo) meno che giustizia. Ma non è nep-
pure che nella generale miseria non vi sia
nessuno che di tutto ciò si avvantaggi. Come
sempre, ogni qualvolta vi è un impoveri-
mento morale, sociale, politico od economi-
00 per una parte, vi sono correlativi arric-
chimenti per un'altra parte. Chi deve dare
un salario, una liquidaziDne, un risarcimen-
to danni per infDrtunio sul lavDro, per sini-
stro automobilistico, un bene sottratto o ne-
gato al suo legi,ttimo proprietario, si avvan-
taggia; chi deve pagare un debito verso la
società che ha aggredito, si avvantaggia. Co-
stDro conseguono una specie di rendita ri-
cardia:na, che gli deriva dalla loro posizione
di violatori delle leggi e del diritto altrui.
E chi ha molto denaro, chi controverte su
vicende di valore cospicuo non ha bisDgno
neppure di ricorrere alla giustizia dello Sta-
to. Se non vuole ricorrere alla rispettata
giustizia interna del gruppo amministrata
dal più anziano o alla giustizia del cardinale
arcivescovo la cui parola equivale a quella
della Cassazione, come sembra £aocianD, al-
meno a leggere il « Corriere della Sera» i
grandi clan familiari genDvesi, ha pur se~-
pre la possibilità di ricorrere all'Dpera sol-
lecita di qualificati conegi arbitrali, di cui,
per gli emolumenti congrui, non disdegnano
di far parte i più bei nomi dell'Università,
del Foro, della Magistratura. Ne sono mor-
tificati tutti, chi dà e chi riceve, chi ammi-
nistra la legge e chi la subisce. E sin qui
siamo ormai tutti d'accordo. Le divergenze
sorgono quando dalla constatazione del ma-
le si passa alla ricerca delle cause e alla
scelta dei rimedi. È'. una crisi di mezzi, di
uomini o di istituti? È'. una crisi e di mezzi
e di uomini e di istituti.

È'. una crisi di mezzi certamente perchè
nDn si può ignorare il fatto che la nostra
giustizia, che il vigente regolamento giudi-

ziario dell'anno di grazia 14 dicembre 1865

vuole imporci ancora carnevalescamente in
tocco, corsetto, cinture di seta, toghe, cappe

e nappe scintallanti sotto gli orpelli inutili
è ancora fatta di pennini spuntati, di bu-
ste rivoltate, di tavolini, uomini e sedie ac-

catastati in locali angusti, di amanuensi di
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udienza fuori dal tempo, di formalismi me-
dioevali.

È anche una cri<si di uomini, certamente,
ma non perchè possa essere condiviso il giu-
dizio negativo che sulla diligenza e sulla
produttività dei magistrati diedero nel 1966
il Ministro guardaiSigilli e il Presidente del
Consiglio superiore della Magistratura, ma
perchè chi è ogni giorno mediatore tra la
regge e gli uomini, soprattutto se crede nel-
l'intrinseco valore e nella capacità di aocre-
scimento democratico della vera giustizia,
non può non ,sentirsi mortificato, isolato in
una società dominata da gruppi sempre più
sprezzanti dei valori morali, mediatore non
di giustizia ma della sua mistificazione.

È anche una crisi di istituti, Icertamente,
ma non perchè si possa accettare il comodo
schermo del Parlamento indicato dalla stam-
pa e dai procuratori generali nelle loro pro-
lusioni e persino da,l Ministro guardasigilli
onorevole Gava nella sua recente intervista
alla televisione, come la cattedral,e del rin-
vio, nella quale tutto impigrisce, si smorza,
si addormenta, si perde. Nel campo delle
responsabilità, a ciascuno La sua, nell'ordine
di efficienza causaLe, con chiarezza, con co-
raggio se si vuole uscire daHa palude. E al-
lora diciamo ciò che ha detto nel suo mes-
saggio di Capodanno il Presidente Saragat:
che hanno responsabilità politica anche i di-
rigenti delle aziende, i direttori degli stru-
menti d'informazione di massa, i magistra-
ti, i docenti, i liberi professionisti, i pubbli-
ci funzionari, gli intelettuali, i direttori di
coscienze. E come potrebbe sottrarsi per
primo il Governo alle sue responsabilità, re-
sponsabilità che gli derivano da1)a sua posi-
zione costituzionale, dalla sua funzione di
attuazione della volontà politica contingente
della maggioranza? Basterebbe, per farsi
un'idea altamente istruttiva ed edificante
delle scelte di politica giudiziaria del Go-
verno, dare un'occhiata ai bilanci deHa Giu-
stizia di questi ultimi quindici anni. Nessun
vento nuovo ne ha gonfiato le vele, neppur,e
dopo il 1963; è una vecchia barca che fa
acqua da tutte le parti e che, in un mare
in tempesta, va alla deriva. Gli stanziamenti
sono aumentati, sì, anno per anno, dai 43

miliardi del 1952-53 ai 144 miliardi del 1968.
Ma gli incrementi di spesa non hanno mai
fatto superare a questo capitolo, mal sop-
portato dal Governo, la percentuale del 2
per cento, rispetto alla spesa generale dello
Stato; ma gli incrementi di spesa non sono
mai stati ,strumento per investimenti pro-
duttivi, di accrescimento di efficienza, di tra-
sformazione di servizi in senso moderno e
in funzione sociale. Se via via venivano au-
mentati gli stanziamenti è perchè nel tem-
po erano aumentati i oanoni di locazione, o
gli assegni integrativi al personale, o i con-
tributi alla caJSsa di previdenza degli uffi-
ciali giudiziari o gli oneri per il trattamento
economico di quiescenza del personale o per
l'estensione delle norme sulla reversibilità
delle pensioni, o per l'assicurazione obbliga-
toria contro la tubercolosi del personale ad-
detto ai sanatori, o per l'assicurazione dei
religiosi addetti ai lavori presso terzi.

Persino la nota introduttiva dei bilanci è
sempre stata di una mortificante rpiattezza,
monotona, uguale nello schema .e nelle pa-
role; solo nel 1965 vi si introdusse un po'
di fantasia e, oltre agli altri dati delle spese
obbligatorie, cominciano a ,far capolino note
più o meno programmatiche sull'organizza-
zione, sull' edilizia giudiziaria, sulle libere
professioni, sul notariato, sullo stato civile,
sul casellario giudiziario, sull'edilizia peni-
tenziaria, sugli affari penali, sull'attività le-
gislativa; e nel bilancio di previsione del
1968 queste note di fantasia pr,endono ad-
dirittura il primo posto, passano in testa,
prima delle cifre della spesa obbligatoria e
si arricchiscono dell'elencazione, breve, degli
{{importanti» provvedimenti adottati e del-
l'elencazione, lunga, degli importanti impe-
gni assunti. Tra i provvedimenti presi, la
legge sull'aumento della competenza per va-
lore dei concilia tori e dei pretori, la legge
per la degradazione ad illeciti amministra-
tivi delle norme organizzative sulla circola-
zione stradale e sull'edilizia, la legge sulla
adozione speciale, e, infine, impudentemen-
te, la legge sullo sblooco del regime vinco-
listico sulle locazioni.

Rari nantes in gurgite vasto: una goccia
d'acqua nel mare delle necessità mentre tra, ,
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gli «importanti» impegni assunti ~ veri

sogni nel cassetto ~ solo buoni propositi,

che mettono la coscienza a posto con poca
spesa.

Non basta presentare dei disegni di legge
per assolvere i propri compiti; la presenta~
zione di uno schema di provvedimento le~
gislativo non copre tutta l'area dell'impegno
neoessario per risolvere le varie questioni:
occorre molto di più e, soprattutto, è ne~
cessario proporre e volere leggi che non rap~
presentino la proiezione nel futuro di solu~
zioni superate da venti Mlni o addirittura
il mantenimento di norme che hanno il solo
valore archeologico di testimoniare come
l'anima tribale possa Isopravvivere nell'uo-
mo moderno, in stridente contrasto con la
coscienza collettiva, come sono molte delle
norme del disegno di legge governativo sulla
riforma del codice penale, come, ad esem-
pio, quella che sancisce il mantenimento
dell'ergastolo, come quelle che ripropongono
immutate e aggravate le ipotesi delittuose
del disfattismo politico, delle manifestazioni
contro il sentimento nazionale, delle associa~
zioni sovversive o addirittura come quella
che, per stare al passo con i tempi e rea~
lizzare la piena uguaglianza giuridica tra i
sessi, propone che la punizione penale per
il delitto di adulterio non sia riservata sol-
tanto alla donna, ma sia estesa anche al-
l'uomo.

Basterebbe, per avere la misura della vo~
lontà politica del Governo, di adeguare le
leggi alla Costituzione, ricordare qual è sta~
to il costante atteggiamento del Governo
stesso dinanzi alla Corte costituzionale. La
stampa ci ha dato la notizia, in questi gior~
ni, che l'avvocato generale dello Stato si è
opposto alla richiesta che venga dichiarata
incostituzionale la norma dell'articolo 1 del~
la legge 9 gennaio 1963 che vieta il licen~
ziamento delle donne lavoratrki per causa
di matrimonio: ne siamo lieti. Ma si tratta
di una scelta nuova o soltanto di un riflesso
condizionato dal fatto che l'avvocato dello
Stato, che rappresenta il Presidente del Con-
siglio dei ministri, si è sempre opposto a che
venisse dichiarata incostituzionale qualsiasi
norma, fosse essa la liberticida norma del~

l'articolo 2 della legge di pubblica sicurezza
che attribuisce un potere normativo abnor-
me ai prefetti o fosse essa la norma liber~
tidda dell'articolo 113 della legge di pub-
blica sicurezza che manometteva il libero
esercizio del diritto di manifestazione del
pensiero, o fossero, ancora, le nOIime auto-
ritarie che negavano al cittadino il diritto
di difesa nell'istruttoria sommaria o il di~
ritto di non essere sottratto, ad arbitrio del
Procuratore generale, al proprio giudice na-
turale precostituito dalla legge?

È vero che il Presidente del Consiglio
onorevole Rumor, in una intervista ripor-
tata dal giornale del suo partito il 13 gen-
naio, ha dichiarato genericamente che la ri~
forma della giustizia è necessaria per supe~
rare la frattura di credibilità che separa la
società civile dal Governo, ma è altrettanto
vero çhe questa riforma non ha trovato spa-
zio nella sua dichiarazione programmatica
alle Camere: egli ci ha fatto sapere, nella
intervista, soltanto che, secondo gli inse~
gnamenti di Sant'Agostino, si sente forte nei
suoi dubbi perchè, avendo capito di essere
nel dubbio, vuoI dire che è già nel vero.

G A V A, Ministro di grazia e giustizia.
Desidero chiarire, poichè è stata mossa la
stessa osservazione da un altro oratore, che

! il Presidente del Consiglio ed il Consiglio
dei ministri non hanno specificamente rpar~
lato di priorità delle leggi relative alla ri-
forma dei codici perchè queste sano state
già presentate al Parlamento, mentre le altre
leggi di cui si è dÌJchiarata la priorità sono
in via di elaborazione: non c'è dubbio che
sia prioritaria, nell'intenzione del Governo ,
tutta la materia che riguarda l'attuazione
delle riforme dei codici e delle leggi fonda-
mentali.

T ERR A C I N I. Lei si è accontentato
appunto di questa dichiarazione.

G A V A, Ministro di grazia e giustizia.
No, non mi sono accontentato, mi sono
riportato alla mia çompetenza.

T ERR A C I N I. Allora è in contrasto
wl suo Presidente del Consiglio.
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G A V A, Ministro di grazia e giustizia.
Non sono in contrasto. . .

T ERR A C I N I. Non gli ha chiesto
di dire di più; vuoI dire allora che è d'ac-
cordo.

G A V A, Ministro di grazia e giustizia.
Eravamo d'accordo, propI1io nel Consiglio
dei ministri, di dare la priorità alle leggi
che sono già presentate, e questo è stato
dichiarato nel comunicato.

T ERR A C I N I. Veramente ci si ac-
contenta di coltivare le pianticeHe piantate
in precedenza; nessun nuovo seme.

G A V A, Ministro di grazia e giustizia. Io
non ho nessuna volontà che si coltivino solo
le pianticelle piantate in precedenza, ma non
ho neanche nessun desiderio di apparire in-
novatore senza una giusta causa. Ritengo
che le elaborazioni, dopo lunghi anni, del-
le riforme relative ai codici debbano essere
prese in considerazione. Se ci saranno delle
modifiche da fare, noi siamo aperti; ma bi-
sogna concludere, e per concludere il Mini-
stro non avrebbe mai dovuto soggiacere al
desiderio pubblicitario personale di presen-
tare nuovi d~segni di legge Isoltanto per
vedere nell'intestazione dei medesimi il suo
nome accanto a quelli degli altri Ministri
concertanti.

M A R I S Onorevole Ministro, ella mi
darà atto çhe una cosa è presentare un di-
segno di legge, altra cosa è assumersi pub-
bHcamente, in una sacramentale dichiara-
zione come è quella programmatica alle
Camere, !'impegno politico...

G A V A, Ministro dl grazia e giustizia.
Esiste!

M A R IS. ... di portare avanti con un
certo segno la riforma. Nè noi possiamo ac-
contentarci di essere cortesemente informati
a posteriori che nel Consiglio dei ministri vi
è stata, fra i membri del Consiglio stesso,
una discussione e si è avuta un'assicurazio-
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ne che senz'altro i provvedimenti presentati
verranno portati avanti. Bisogna che questa
volontà politica si traduca nei più rHevanti
atti politici di un Governo, come è quello
della dichiarazione programmatÌJca, che si
traduca nel più significativo degli atti con
cui il Governo dà il segno della sua volontà
politica, cioè nella dichiarazione fatta per
ottenere la fiducia delle Camere.

Ma ritornando all'intervista dell'onorevole
Rumor, che cosa significa che lo ha colto
finalmente il dubbio, di Icui ha finalmente
certezza? Significa che lo ha assalito, final.
mente, il dubbio che sia venuto il tempo
di porre mano alle riforme della giustizia?
Non vorremmo, però, 'Che tutto si risolvesse
nel foro interno della sua coscienza, come
un altro traguardo ideale cui tendere con
sofferta ma inerte coscienza.

Il corrispondente da Roma del « Times»

ha scritto che i politici italiani volteggiano
a ritmo di minuetto, mentre la realtà ester-
na si muove vigorosamente sulla cadenza di
una marcia. Io non so se la similitudine si
attagli ai Presidenti del Consiglio e ai Mi-
nistri guardasigilli che si sono succeduti nel
tempo. . .

A L BAR E L L O. Gava non può fare
il minuetto! (Ilarità).

M A R IS. Non so se sia stata danza
quella dell'onorevole Moro e dell'onorevole
Reale, o se sarà danza quella dell' onorevole
Rumor e dell'onorevole Gava. Quello che è
oerto è che i tempi e il senso del loro mo-
vimento sono stati e sono sin qui diametral-
mente opposti a quelli del movimento della
realtà esterna del Paese. Questo deve ces-
saJ:1e!Ma non voglio che il Governo resti
solo sotto il peso della responsabilità di una
situazione drammatica. A ciascuno la pro-
pria responsabilità, anche al Parlamento, an.
che agli avvocati, anche ai magistrati.

Al Parlamento, ma non per non aver av-
vertito la situazione, poichè, anzi, in pro-
posito ritroviamo previsioni allarmate di
molti interventi di parlamentari di ogni
settore politico in occasione, in Commissio-
ne e in Aula, della discussione dei bilanci
del Ministero di grazia e giustizia, ma per
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non aver saputo, avendo previsto la situa-
zione, trarr,e da una giusta analisi i giusti
indirizzi; per non aver voluto, ben sapendo
che ciò che è nuovo richiede !'impegno unito
di tuHe le forze politilche interessate al rin-
novamento degli ordinamenti, per non aver
voluto abbattere quegli inutili, anzi, quei
dannosi steccati che servono soltanto a ciò
chè è vecchio per sopravvivere al suo
tempo.

Agli avvocati la loro responsabilità, per
quella parte di essi che ha tardato e tarda
a rendersi conto che in una società moder-
na non si adempie al proprio dovere demo-
cratico con la episodica delegazione in sede
dettorale a questa o a quella forza politica
del compito di fare ùe leggi, abdicando ad
una maggiore icostante presenza, abdicando
ad una ricerca più assidua per canalizzare
verso le istanze politiche una più puntuale
collaborazione, abdicando ad un più solle-
cito controllo. Agli avvocati la loro parte
di responsabilità, per quelli di essi che han-
no tardato o tardano a comprendere che i
mali non si risolvono sul piano della pura
efficienza del sistema.

Ai magistrati la loro responsabilità, per
quella parte di essi che ha tenuto a batte-
simo la triste scelta che fu e che è causa
della sopravvivenza di molte norme autori-
tarie fasciste, la triste scelta della divisione
arbitraria delle norme costituzionali tra nor-
me precettive e norme programmatiche, per
quella parte di essi che ha sulle proprie
spalle la grave responsabilità di un'inter-
pretazione non evolutiva, ma conservatrice
delle norme di un ordinamento positivo già
tanto permeato di autoritarismo, così da
ingenerare nel Paese una ragionevole diffi-
denza verso quelle posizioni che propongono
di risolvere il problema rendendo le norme
più disponibili per i magistrati sul piano
della interpretazione.

Crisi dunque di mezzi, di uomini, di isti-
tuti. Apprestiamo i mezzi: vengano, e su-
bito, i locali più idonei, le calcolatrici, i re-
gistratori, i fotoriproduttori, i magnetofoni,
i computers con schede perforate per la ri-
cerca dei precedenti giurisrprudenziali, la
riorganizzazione dei servizi, il migliore im-

piego dei magistrati, l'adeguamento del per-
sonale ausiliario, dei cancellieri, dei segre-
tari, del personale del servizio sociale, dei
dattilografi, degli ufficiali giudiziari, ma po-
niamo anche mano, e subito, e portiamo
avanti, e con sollecitudine, tutti insieme una
opera di bonifica della nostra legislazione,
che la renda accettabile alla coscienza della
collettività, dei lavoratori, dei cittadini ita-
liani del nostro tempo.

I prindpi etici, che fanno bella mostra di
sè sui timpani e nelle aule dei nostri vec
chi palazzi di giustizia, non hanno più al-
cun significato: «a ciascuno il suo », « tutti
sono uguali di fronte alla legge », sono mas-
sime che esprimono solo concetti metafisici
o meramente legalitari che hanno tatto il
loro tempo. «A ciascuno il suo »: ma cos'è
il suo per ciascuno oggi? Per un operaio, per
un contadino, per una donna è ciò che era
50 o 30 o 20 anni fa per l'operaio, il con-
tadino, la donna che vivevano in quegli an-
ni? « Tutti sono uguali di fronte alla legge»
cosa significa? Che se la legge ha preoosti-
tuito categorie di cittadini che verranno
trattate in maniera difforme da altre cate-
gorie, pur versando ,entrambe le categorie
nella medesima condizione oggettiva (la don-
na che ha una relazione adulterina da una
parte, e l'uomo che mantiene la concubina
nella casa maritale dall'altra; il padrone da
una parte e l'operaio dall'altra; l'assicura-
tore da una parte e l'assicurato dall'altra);
che tutti i partecipi della categoria trattata
in maniera disuguale saranno tuttavia trat-
tati, essi, tutti in maniera ugualmentedisu-
guale? È la norma dell' articolo 3 della no-
stra Costituzione che dev,e trovare ingresso
nell'oI1dinamento positivo, quella che impe-
gna la Repubblica a rimuovere tutti gli osta-
coli di carattere economico e sociale che
impediscono di fatto il pieno sviluppo della
personalità, la libertà, l'uguaglianza dei cit-
tadini e la partecipazione dei lavoratori alle
organizzazioni politiche, economiche e so-
ciali del Paese.

Ecco allora che la via è tracciata anche
come scelte prioritarie: la riforma dell'ordi-
namento giudiziario, non solo sotto il profilo
di una modificazione degli organi di auto-
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gaverna per renderli effettivamente rappre-
sentativi in sensO' demacratka di tutta la
Magistratura, ma saprattutto sotto il profilo -

di un adeguamento dell'intero ordinamento
giudiziario, che avvicini la giustizia al cit-
tadino e ne renda più snelle le strutture,
con la creazione di un giudice elettivo, che
può operare dall'interno del sistema, sul
piano dei raffronti soggettivi e oggettivi in
ordine alla pro.duzio.ne, come un elemento
dialettica di controllo e di stimolo per tutti
i magistrati, con la preminenza del giudice
monocratico, che ha dimostrato di funzio-
nave bene nel nostro Paese, con il ridimen~
sionamento dei collegi della Corte d'appello
e della Corte di cassazione, per rendere di~
sponibile il maggior numem di magistrati
per il lavaro individuale e giudiziario, Icon
l'diminazione pura e semplice dell'inutile
esame di aggiunto, che ritarda l'inserimento
dell'uditore giudiliario. nella Magistratura di
merito, con la realizzazione di una piena
autonomia interna di tutti i camponenti del~
l'Ufficio del pubblico ministero, con il ripri~
stino della giuria popolare nei giudizi da~
vanti alla Corte di assise.

Il fascismo abolì la giuria popolare, sosti-
tuendovi uno scabinato che non ,soddisfece
nessuno. La giuria popolare non è forse un
istituto perfetto, ma è adottato da quasi tut-
ti i popoli di alta civiltà industriale. Se può
avere difetti tecnici, non c'è dubbio tuttavia
che ha un alto intrinseco valore democratico,
perlchè è la sola istanza capace di rispec-
chiare il vero contingente grado di reazione
etico-giuridica del Paese.

L'attuale sistema vanifica completamente
la partecipazione popolare al giudizio penale;
anche nella più ottimale delle situazioni con-
cret.e, anche quando la Corte è presieduta
dal più democl~atico dei giudici togati, fatal-
mente, e per la superiorità della sua cultura
giuridica, e per l'abito dialettica più sicuro
e per il prestigio della sua funzione, il giu-
dice togato finisce per avere sul giudice po-
polare un'influenza decisiva; semmai si trat-
terà di rivedere la materia di competenza
della Corte d'assise perchè essa possa cono-
scer.e più che i reati tecnici, i reati che im-
plicano valutazioni di carattere generale, di
natura sociale e politica.
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Nè può attendere La ristrutturazione, con
adeguati organi, del tribunale dei minoren-
ni, il cui rilievo sociale è innegabile e che
anche dalla legge sull'adozione speciale è
chiamato ad assolvere compiti di ipdmaria
importanza, che oggi non può svolgere, la-
sciando fatalmente un vuoto di potere, nel
quale, frustrando le finalità della legge sul-
l'adozione speciale, si collocano e prospera-
no l'incomprensione e la resistenza da parte
degli enti e delle istituzioni pubbliche e pri-
vate, persinO' nella segnalazione dei bam~
bini in stato di abbandono.

Tra gli obiettivi prioritari certamente vi
sono quelli che attengano alla libertà del
cittadino ed alla eliminazione di tutte le
strutture autoritarie che lo degradano alla
posiziane di suddito nei suoi rapporti con
lo Stato. Questi obiettivi sono rappresentati
dalla riforma del processo penale con la ef-
fettiva presenza della difesa in ogni sua fase
e la piena attuazione del sistema accusato~
ria; dalla riforma della legge di pubblica
sicurezza che riconduca i compiti ammini-
strativi nelle mani degli organi di estrazione
democratircae riduca i poteri di repressione
o soltanto putativamente di prevenziane del~
la polizia. Questi obiettivi sono rappresen-
tati dalla riforma degli organi della giusti-
zia amministrativa che ne elimini agni inge~
renza governativa, che renda ,la pubblica am-
ministrazione responsabile di ogni suo atto
e consenta l'impugnazione davanti al giudice
ordinario di ogni suo pmvvedimento.. Que-
sti obiettivi sono rappresentati dalla rifor-
ma del processo. del lavo.ro e del diritto di
famigHa, che so.no la fonte delle più inique
disuguaglianze e sono alla base delle più gra~
vi tensioni sociali. Questi abiettivi sono rap~
presentati dalla defiscalizzazione del proces-
so civile e del processo penale, massimamen-
te per quanto atHene alle controvers,ie che
derivano dai rapporti di lavoro e di famiglia.
Questi obiettivi sono rappresentati dall'isti~
tuzione di un servizio di ass1istenza legale
inteso come servizio sociale, dalla riforma
dell'ordinamento penitenziario. e delle leggi
di prevenzione della delinquenza minorile.

Ono.revoli colleghi, onorevole Ministro, si-
gnor Presidente, non è, questo, un lungo
elenco di cose che, 'tra tante e con tante al-
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tre, sarebbe giusto fare: è un elenco che può
apparire lungo, ma che organicamente rap~
presenta il programma minimo di attività
legislativa se si vuoI far seguire aUe parole
l fatti, se SI vuoI far seguire ana denunzia
del male la terapia mdispensabile per scon~
giurarlo. Non è un programma volontaristi-
co e quindi velleitario: è l'indicazione non
solo delle cose urgenti da fare, ma delle cose
che il Paese ha dimostrato di volere ottenere
e di volerle ottenere subito. La protesta che
monta nel Paese, nei palazzi di giust!izia ci
dice che le forze sociali interessate ed Impe~
gnate a conseguire queste riforme esistono e
prendono coscienza di sè e della loro funzio-
ne non soltanto di stimolo, ma di collabo-
razione necessaria.

Le forze politiche per realizzare queste ri-
forme possono essere ritrovate e ricondotte
nel Senato e nella Camera dei deputati, oggi,
ad un impegno unitario. Noi, onorevoli col-
leghi, ci schieriamo con il Paese e con que-
ste forze politiche. (Vivlssimi applausi dal~
l'estrema smistra. Molte congratulazioni).

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Bettiol. Ne ha facoltà.

B E T T I O L. Onorevole Presidente,
onorevole signor Ministro, onorevoli colle-
ghi, coloro i quali fra di noi hanno parteci-
pato, venti e più anni fa, ai lavori dell'As~
semblea costituente (lavori che sono statI
lunghI, qualificanti, qualificati e responsabi-
li) ricorderanno quanta cura e quanta atten-
zione no], ormai vecchi di età e di esperien-
za parlamentare, abbiamo posto nel tratteg-
giare le norme di carattere costituzionale re-
lative ai princìpi di fondo della giustizia e
dell'ordinamento giudiziario, per dare al le-
gIslatore una base sicura e chIara, onde po
ter edificare e costruire un sistema giudizIa-
rio che potesse, senza rompere con le nostre
grandi tradizioni ~ 'e voglio sottolineare
questo ~ giunsdizionali, venire incontro a

quelle che sono ~~ e si sono manifestate ~

le nuove esigenze nel campo della giustizia
dopo la profonda trasforrnazIOne della so-
CIetà italiana nel corso degli ultimi venti
anm; trasformazIOne che ha toccato le basi

stesse più tipiche e più caratteristiche sulle
quali essa si assidevq quaranta o anche treno
ta anni fa. Un Paese in trasformazione, forse
troppo rapida e brusca, che ha saltato le tap~
pe ed i tempi, e che oggi si presenta in ter~
mini nuovi.

C'era allora imperante il dogma dello Sta-
to di diritto, di uno Stato di diritto che la
grande tradizione liberale ci aveva traman-
dato, ma in termini conservatori, spesso in
termini formali se non formalistici, perchè
si credeva che il diritto consistesse, si mani-
festass,e o dovesse manifestarsi soltanto in
strutture esterne, quasi in forme geometri~
che, uno ius mO're geometrico dedotto da ta-
luni principi. Mentre oggi, vuoi per ragione
di storia, vuoi per ragioni di cultura, vuoi
per ragioni di trasformazione sociale, vuoi
per progresso scientifico, lo Stato di diritto
formalisticamente inteso deve trasformarsi
in uno Stato di diritto che debba avere una
sua ,finalità di carattere sociale, un suo con-
tenuto, e debba r,ealizzare determinate fina-
lità indispensabili per poter garantire a tut-
ti i cittadini l'uguaglianza, il benessere ed il
progresso.

Quindi, noi viviamo nell'ambito di uno
Stato di dintto che deve rispettare sì le li
nee maestre della grande tradizione giuridi-
ca costJituzionale italiana, ma che deve tener
conto altresì di tutto quello che di nuovo la
storia ha portato; cioè, la giustizia deve adat-
tarsi non soltanto a tradizionali schematiche
mentalI, spesso fuori del tempo e dello spa-
zio, ma adeguarsi a quelle che sono le legit.
time, sostanziali aspettative dei cittadini nel
nuovo clIma 'politico, democratico, nel nuovo
clima sOCIale dI progresso, nel nuovo clima
e nella nuova situazione che la storia con la
S maiuscola ci ha portato nel corso deglI ul-
timi anni. Si parla oggi per l'appunto di
questo determinato contrasto che c'è tra
quello che il cittadino si aspetta dallo Stato
nel campo dell'amministrazione della giusti-
zia e quello che lo Stato può dare; questo
Stato il quale, pur avendo fatto degli sforzi
direi grandios,I in tutti i settori della sua at~
tiVltà, dal campo scolastico al campo edili-
zio, dal campo agricolo al campo industria.

le. forse, nel campo della giustizia, non ha
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compiuto ancora quei passi decisiv,i determi~
nanti che sono, a nostro avviso, necessari e
indispensabili per poter adeguare le aspetta-
tive del popolo italiano alle fondamentali
esigenze etiche, sociali e poLitiche di uno
Stato di diritto che tale deve rimanere m'l
che deve avere un contenuto ed una finalità:
lo Stato di diritto sociale come oggi viene
chiamato dalla dottrina. E da ciò, onorevoli
colleghi, quella che è la cr,isi, crisi di carat-
tere psicologico innanzitutto, nel senso che il
cittadino non è che abbia perduto fiducia
nella giustizia ~ questo sarebbe inesatto

e non giusto affermare ~ ma nel senso
che esso ha minore fiducia nella giustizia
per questa discrasia, per queste rotture,
per queste mancate concordanze tra quel~
le che sono le aspettative determinate dal-
la novità dei tempi e quelle che sono le
strutture talvolta arcaiche o primitive, spes-
so anche archeologiche, che sono ancora pre~
senti nel campo della giustizia italiana, la
quale però ha tante benemerenze e alla qua~
le noi mandiamo il nostro saluto augura1e
di poter superare tal une difficoltà nelle quali
essa OggI si dibatte in parte anche per colpé1
nostra, onde veramente venire incontro a cii:>
che i tempi nuovi richiedono. Io mi rendo
conto che questo è un argomento delicatissi-
mo e che va trattato con grande senso di re
sponsabilità e con grande rispetto; rispetto
verso coloro i quali sono chiamati ad ammi-
nistrare la giustizia sia in basso loco come
in alto loco, rispetto verso coloro i quali
har."l.o dedicato la loro v,ita a quella che per
noi è quasi una missione sacerdotale cioè
!'amministrazione della giustizia, virtù mora-
le per eccellenza quando celebrano soprat~
tutto il processo che, a nostro avviso, non è
un fatto puramente tecnico ma, specie se
guardato sotto il profilo penale, è forse l'ul-
tima delle sacre rappresentazioni che anco-
ra in questo mondo laicizzato sussiste per-
chè è in gioco la vita ~ grazie a Dio questo

non da noi ~ la lIbertà, l'onore, il pre~

sente e Il futuro dI una persona umana

alla quale la Costituzione garantisce (arti-
colo 2 e articolo 24) dei diritti inviolabili.

Noi non possiamo affrontare il problema

dello studio di questa giustizia, del modo

con il quale la giustizia oggi viene ammml-
strata in Italia se non ricordiamo a no~ stes-
si che abbiamo due fondamentali articoli del-
la Costituzione: l'articolo 2 garantisce il
riconoscimento pieno e incondizionato dei
diritti inviolabili alla persona umana, non
diritti benignamente concessi dallo Stato,
ma diritti che la persona ha anche nel cam-
po dell'amministrazione della giustizia per
diritto di natura, non già per benigna con-
cessione o per autolimitazioni di poteri da
parte dello Stato; l'articolo 24, se la memo~
ria non m'inganna, parla anche di diritti in
violabili laddove si tratta del problema della
difesa penale in ogni stato e grado del pro-
cedimento, e c'è quell'altra nOI'ma la quale
garantisce e regola il prinoipio dell'innocen
za del reo che capovolge la situazione prece-
dente, perchè indubbiamente il codice di~pro-
ce dura penale vigente è dovuto pur semprf'
ad uno che è stato un grande giurista ma
non certamente tenero verso i princìpi co
stituzionali democratioi e ispimto pur sem
pre al principio di presunzione di colpevo-
lezza da cui derivano tutte quelle struttura~
zioni tecniche del codice che oggi fanno ur-
lare, fanno giustamente protestare i depu-
tati e i senatori, gli avvocati e le vittime spes-
so innocenti di coloro sui quali cade la spa-
da del magistrato.

Chi sopratuttto trema è l'imputato per il
quale la sentenza del giudice può determi-
nare un rovesciamento del destino della sua
vita; quindi occorre responsabilità e senso
di misura nel trattare questo argomento, ed
io vorrei qui distinguere due momenti e due
aspetti: quello che chiamo il momento quan-
titatIva (con un brutto termine oggi in voga)
e quello che è il momento qualitativo di que-
sto determmato problema relativo alle pos~
sibilità che nai abbiamo d'intervenire per po

tel' rimediare alle deficienze e costruire un
determinato sistema giudiziario nell'ambito
del quale la giustizia possa effettivamente
essere resa a chi la chiede, in termini sostan-
zialie non puramente formali, nel riconosci-
mento pieno, incondizionato dei diritti della

persona umana.

Ora, il primo problema che abbiamo det-

to quantitativa anche noi nella nostra bre-
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ve, sintetica e sufficientemente chiara ma.
zione è quella del giudici e del loro organico.
Veramente io non so se in Italia i giudici
SIano troppI o pochi; ne abbiamo circa
6 mila . . .

G A V A, MlnIstro di grava e glustiZia.
6.882!

B E T T I O L. Appunto. In Inghilterra
invece mi pare che ce ne siano in tutto 500,
però è anche vero che lì i giudici possono
servirSI di importantissimi aiuti tecnici, di
giudici di seconda categoria per poter esple-
tare il loro lavoro, skchè soltanto le cause
più importanti vengono portate avanti al
giudIce investito di tutto il potere giurisdi-
zionale. Quindi, io penso che l'organico come
tale non SIa IIlsuf,ficiente, ma quello che con-
ta è una migliore distribuzione dei giudici
stessi. Onorevoli senatori, noi abbiamo del.
le preture in cui il pretore sì e no presiede
due sedute al mese e dove emette sì e no
30 sentenze all'anno, mentre abbiamo delle
altre preture dove il pretore veramente deve
emettere 3 o 4 sentenze al giorno; quindi ta-
luni ufficI sono oberati fino all'inverosimile
ed altri invece possono anche tranquillamen-
te leggere romanzi polizieschi e disinteressar-
si del codice penale o del codice civile o del-
le altre leggi. Bisognerebbe veramente cerca-
re di esaminare a fondo questa determinata
situazione per ridistribuire meglio il perso~
naIe giudiziario al quale ~ ripeto ~ va tut-

to il nostro saluto rispettoso e reverente.

Un'altra deficienza nel campo dell'ammi-
nistrazione della giustizia è dovuta al fatto

~ so che qui tocco un tasto dolente e qual-

cuno potrebbe muovermi delle critiche ~

della residenza dei giudici: infatti noi abbia-
mo molti giudici che non risiedono in loco.

Ad esempIO su 1.800 professori universita-
ri italiam 1.000 vivono a Roma e 800 nelle
zone periferiche: qui sta il vero problema
dell'università italIana e non nelle tante co-
se che possono essere tirate fuori a torto o
a ragione. La stessa cosa capita anche nel
campo dei gIUdici perchè non tutti vivono
in IDeo. Il pubblico ufficiale ha l'obbligo del-
la residenza e perCIò Il Governo dovrebbe
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considerare un po' meglio questa particolare
questione; mi rendo conto che certe residen-
ze sono molto disagiate, mi rendo conto del
fatto che la vita moderna pone ad un uomo
colto e preparato come è il giudice, soprat-
tutto il pretore, delle esigenze perchè egli de
ve studiare, cercare di perfezionarsi, e cerca
re di salire lungo la strada dei valori cultu
rali: mi rendo perfettamente conto che cero
te preture, abbarbicate in cima ai monti o
sperdute tra le paludi, non possono rappre-
sentare la sede migliore per quest'opera di
perfezionamento individuale, ma il problema
esiste e deve essere affrontato, come deve
essere affrontata la questione di un numero
maggiore di sedi.

Noi in Sicilia, per esempio, abbiamo quat-
tro Corti di appello mentre nel Veneto una
sola, Venezia, dove talvolta non si può te-
nere seduta perchè l'aoqua è alta, cosioohè
bisogna essere portati in carriola alla sed~
della Corte d'appello per poter disoutere una
oausa e, magari, può capitare che non si tra
vi presente il magistrato perohè l'acqua alta
non gli ha permesso di muoversi. Pertanto,
per ovviare a una situazione del genere, per-
chè non istituiamo una sede di Corte d'appel
lo a Padova?

Cicero pro domo sua, voi direte, ma certa
mente questa è un'aspirazione di parecohie
provincie del Veneto: quando noi, ad esem.
pio, -andiamo a Venezia per discutere, dob-
biamo oompIere un lunghissimo viaggio per
il fatto che, arnvatI a piazzale Roma, dobbia~
ma prendere il vaporetto e poi dobbiamo
continuare il peroorso a piedi. È pertanto evi-
dente la neoessità di un'altra Corte d'appel-
lo per una regione che ha milioni di abitanti
e questo è un desiderio vivo nel oorpo fa.
rense di due o tre provincie venete.

Per quanto riguarda il problema edilizio,
esso è stato risolto in molte città in termi-
ni razionali. Io sto seguendo in questi giorni
un prooesso di grandi dimensioni ohe si sta
svolgendo in una oittà italiana sperduta tra
l montI, ohe ha però un Palazzo di giustizia
ohe è ammirabile ~ a mio avviso ~ dal pun-

to dI vista funzionale anohe se, per quanto
riguarda il profilo artistico, la sua struttura
può essere discutibile. Per quanto riguarda
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la funzionalità, bisogna dire che questo edi-
ficio è stato costruito con criteri veramente
moderni e tali da renderlo una sede efficien
te, mentre abbIamo altre città importanti con
uffici giudiziari situati ancora in vecchi mo-
nasteri o m carceri, o in sedi dirute, tali quin~
di da non poter funzionare ragIOnevolmente.

Occorre pertanto che Il Governo interven-
ga decisamente per poter risolvere, dal pun
to di vista edilizio e da quello tecnico, il pro-
blema concernente i mezzi moderni che de
vano essere posti a disposizione della Magi-
stratura per poter farle esplicare bene il suo
compito.

È inutile che mi dilunghi ulteriormente su
questo aspetto.

Bisogna poi intervenire per fare in modo
di poter raccogliere quello che nel processo
viene detto in termini di assoluta verità e
certezza, senza affidarsi ad un cancelliere
che, spesso, può alterare i verbali, non per
colpa sua, ma perchè l'aula è sorda oltre che
grigia. Quindi bisogna affrontare il proble-
ma della funzionalità dei locali giudiziari, i
quali sono talvolta in condizioni pietose e
bisogna per questo aver davanti a noi un de-
terminato piano per poter gradualmente ri-
solvere questo problema così come ne abbia.
ma risolti altri. Io non voglio dire che non
sia stato fatto nulla; al contrario, abbiamo
fatto molto e siamo orgogliosi di quello che
abbiamo fatto. Però in questo delicato set-
tore dobbiamo fare uno sforzo per poter
procedere oltre anche in quello che poi è il
momento esecutivo, cioè nell'edilizia carcera
ria. Su questo punto mi permetto di attirare
l'attenzione del signor Mmistro perchè, se
vogliamo realizzare il fine costituzionale del-
la pena, dobbIamo riconoscere che il proble
ma dell'espiazione della pena stessa importa
anche dal punto di vista edilizio, tecnico, am-
bientale, eccetera, tutta una ristrutturazione
che OggI ancora non esiste. È un problema
che deve essere affrontato in termini umani
perchè c'è anche un dintto inviolabile della
persona umana ad essere umanamente trat-
tata nel momento in cm sta espiando la pe-
na. È quindi anche questo un 'problema che
deriva da un comando istiLuzionale di questa
nostra CostItuzione aperta, ripeto ancora

una volta, sul riconoscimento fondamentale
dei diritti della persona umana.

Sono questi i problemi di fondo di carat
tere quantitativa. Altri ce ne sarebbero ma
non voglio insistere; li ho mcentratI in que~
sti quattro o cinque punti. Ma ci sono poi dei
problemi di carattere quahtativo sui quali mi
voglio brev,emente soffermare malgrado l'ora
sia tarda e i colleghi siano naturalment~
stanchi di questa lunga seduta.

Si sente dire da tutti, anche in altissime
sedi, che oggi il processo in Jtalia dura trop-
po a lungo, il che porta ad attese spasmodi-
che spelCie nel campo penale, porta a spese
che non tutti possono sostenere, che il gra-
tuito patrocinio è spesso un'irrisione più che
una realtà e che quindi bisogna accelerare
le procedure. Io non discuto il problema sot-
to il profilo civilistico perchè mi rendo con-
to che sotto questo profilo il processo po-
trebbe essere senz'altro abbreviato, e abbre
viato di molto. Però per quanto concerne il
processo penale mi permetto di dire che la
giustizia penale ha bisogno di una medita-
zione, e spesso dI una meditazione che non
SI può esaunre nel corso di una notte, di
una meditazione che talvolta può anche esse-
re lunga. Io non mi lamento dei processi
penali che superano un certo limite di tem-
po perchè, come operatore giuridico anche
in questo settore, sono convinto, avendone
fatto l'esperienza, che un processo penale che
può durare anche oltre quello che è un li
mite normale di sopportazione trova però
una sentenza più meditata e quindi più lega-
ta ai presupposti o di responsabilità o di in
nocenza dell'imputato. Un processo penal~
celere, un processo penale per direttissimo.,
un processo penale accusatorio che dovrebbe
essere quasi posto nelle mani del pubblico
ministero e avviato celermente alla fine può
presentare anche il pericolo di una giustizia
sommaria, non sufficientemente meditata e
quindI, come tale, anche lesiva dei fonda-
mentali interessi e diritti della persona uma-
na. Aecelenamo le procedure, acceleriamo i
tempi, ma non facciamo di questo accelera-

mento del processo penale una specie di idea
ossessiva, perchè attraverso il nostro soggia~

cimento a questa idea ossessiva potremmo 111
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pratica determinare deglI sqUIlibri e quindi
delle ingIUstizie pericolose. Noi non dobbIa
mo avere la mentalità dei vecchi caldei che
vivevano solo per misurare il tempo o degli
svizzeri che pensano soltanto agli orologi per
misurare il tempo. Noi siamo degli italiani
che hanno innato il senso della giustizia e il
senso della misura, e quindi hanno il senso
della misura anche nel tempo. Lasciamo dun~
que tempo al tempo, soprattutto quando si
tratta dI problemi relativi alla libertà e alla
dignità della persona umana, senza lasciarci
dominare da mitologie o da idee ossessive
che, a mio avviso, talvolta possono essere pe-
ricolose. La giustizia, ripeto, è frutto di me~
ditazione e la meditazione Importa tempo.
Ciò non significa che non si debba fare uno
sforzo per cercare di andare avanti celer-
mente nel campo penalistico, per esempio
depenalizzando le contravvenzioni.

G A V A, Ministro di grazia e giustizia.
È stato fatto in certi settori.

B E T T I O L. È stato fatto in certi set.
tori, faociamolo anche in questo, continuia-
mo su questa strada. Mi sembra che la Fran-
cia abbia depenalizzato completamente la
materia contravvenzionale. Si trasformano le
contravvenzioni in illeciti amministrativi, si
toglie loro Il çarattere penale, si libera il
giudice dI una caterva di lavoro spesso inu-
tile ed anche noioso, pesante e puntiglioso,
anche se poi c'è il decreto ma c'è l'opposi-
zione al decreto. Un processo per schiamazzi
notturni o per maltrattamento di animali, o
per esempio per aver fatto miagolare il gat
to avendogli tirato la coda, può durare due
o tre anni; quindi dobbiamo depenalizzare al
massimo il codice penale e le alt~e leggi pe-
nali, quando non sono in gioco interessi fon-
damentali intorno ai quali gravitano i valori.
di una società 'in cammino che vuole il so
stanziale rispetto di fondamentali esigenze
di giustizia.

Naturalmente bisogna riformare con ade-
guata meditazIOne il codice penale ed il co-
dice di procedura penale: il codice penale,
perchè abbiamo ancora troppi casi di respon~
sabilità oggettiva. Il nostro codice penale è

un codice penale a triplIce dimensione: a di
mensione liberale-democratIca, a dimensIO

ne socialista, a dimensione totalitana. Diver-
se stratificazioni ci sono nel codice penale,
ma quelle che non sono in armonia con le
nostre fondamentali esigenze democratiche
devono essere assolutamente eliminate. Ab-
biamo ancora almeno sei o sette casi di re~
sponsabilità oggettiva nel codice penale che'
dovrebbero essere elIminati ed eliminati
prontamente perchè in contrasto con la nor-
ma della Costituzione che dice che la respon,
sabilità penale ha carattere personale. Que-
sto non vale soltanto per responsabilità pe-
nale per fatto altrui, maperchè si deve ri~
spandere ad modum personae, cioè con co~
scienza e volontarietà del fatto. Questo è il
punto costituzionale. Ora la responsabilit~
oggettiva viola questo principio costituzio-
nale sancito nel testo della nostra Carta fon~
damentale. Riformare le leggi penali e le leg-
gi di procedura penale senza lasciare l'inizia~
tiva alla Corte costituzionale, ma prendendo
noi !'iniziativa per poter essere veramente,
legislatori, per poter dimostrare di ave-
re il senso della responsabilità e dI avere
la sensibilità politica e giuridica adegua-
ta per portare i codici a livello delle nuove
esigenze di carattere costituzIOnale.

Riforma di codice, sì; ma proprio la Fran-
cia, ad esempio, ha il codice penale di Napo-
leone ancora in vigore, la Germania ha il co-
dice penale del 1871 ancora in vIgore; ep~
pure in quei Paesi il problema della giustizia
non è così sentito come da noi, non viene
cioè a galla così rudemente come da noi.
Questo perchè? Perchè quello che conta al
di là della legge è il criterio di interpretazio-
ne della legge, perchè noi possiamo avere
una legge antica ohe se viene interpretata
con mentalità moderna dà frutti positivi;
possiamo avere una legge nuova che se in-
terpretata con mentalità antica dà frutti ne-
gativi. Quello che conta è la preparazione dei
giudici i quali devono essere preparati 3
quella che è un'interpretazione che chiame~
rei teleologica, progressi sta, non nel senso
volgare di questa parola, nel senso cioè che

la legge deve sapersi adattare a quelle che

sono le esigenze di tempi nuovi, le trasfor-
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mazioni di fondo che la società ha conosciu-
to nel corso di questi ultimi decenni. In al-
tre parole sono i criteri di interpretazIOnc
che determinano l'orientamento giurispru-
denziale e quindi determinano anche il mo-
do con cui si fa e si dà giustizia in un deter-
minato Paese.

Ora, qui occorre, a mio avviso, che il Mini-
stero o ChI per lUI (non so chi possa essere
competente) possa organizzare anche dei cor-
SI specialI per magistrati. Questo è impor-
tantissimo, mentre, onorevole Mmistro, se
avessi la responsabilità ministeriale farei un
progetto di legge in questi termini, come av-
viene in Germania, dove questo contrasto non
c'è, mentre noi abbiamo due binari, quello
della dottrina e quello della giurisprudenza
che non si conoscono: cioè costringere i pro.
fessori universitari per tre mesi all'anno a
fare i giudici di appello e di cassazione e met-
tere sulle cattedre universitarie i migliori tra
i consiglien o d'appello o di cassazione, co-
me avviene in Germania, che non è un Paese
retrogrado, perchè ci sia questo soambio,
questa collaborazione e perchè ci sia vera.
mente questa sintesi unificatrice dell' espe-
rienza dottrinaria e dell' esperienza concreta
perchè in tal modo si crea l'unità e l'unicità
nel campo dell'applicaziane della giustizia,
senza quest,e discrasie a cui oggi assistiamo.
Infatti noi della cattedra parliama un lin-
guaggio, gli altri del Foro parlano un altro
linguaggIO, la MagIstratura parla un terzo
linguaggio e talvolta siamo di fronte vera-
mente a una torre di babele.

Bisogna cercare di operare in modo che
ci sia questo avvicinamento, questa collabo-
razione tra magistrati e universi-tà, tra uni-
versità e foro, tra foro e magistrati. Maggio-
ri contatti occorrono tra queste categorie di
operaton giuridici perchè se andiamo avanti
con questa teoria di compartimenti stagni
finiremo non solo per non dar giustizia, ma
per non conoscel'ci l'un l'altro; il che rappre-
senta, a mio modesto avviso, una grave iat-
tura in un Paese dove tutti gli operatori giu-
ridioi dovrebbero concordemente operare
per rendere giustizia, e allora, in questo caso,
sì anche rapida, ma giustizia effettivamente
legata a dei dati di contenuto sostanziale da-

vanti ai quali nessuno potrebbe più elevare
una determinata critlca.

Ora abbiamo avuto delle crisi in questi ul-
timi anni. Tacohiamo un punto debole, deli.
cato; la crisi della giustizia l'abbiamo avuta
in questi ultimi anni per questa spaccatura
che si è verificata verticalmente tra la Cortt.,
costituzionale da un lato e la Corte di cassa-
ziane per le cosiddette sentenze interpretati
ve; il che naturalmente ha portato pratica-
mente a delle difformità di applicazione e di
interpretazione che non hanno giovato alla
causa delle libertà del cittadino. Le sentenze
interpretative dell'alta Corte sono una novi-
tà rispetto alla Costituzione, però rappresen-
tano dei punti molto importanti di riferi.
mento per quanto concerne l'interpretazione
delle leggi vigenti. È chiaro che siamo noi i
legislatari, la Corte costituzionale può tocca-

l'e solo quei temi di cui viene investita di
volta in volta con il ricorso o con la denun-
cia; ma quando la Corte costituzionale si tro-
va nella necessità di dover dare un consiglio,
un avviso a una sentenza interpretativa, io
penso che compia un suo dovere particolare

A questo proposito è stato critioato questo
sistema delle sentenze intel'pretative, ma le
s-entenze interpretative sono molto importan-
ti perchè la sensibilità dell'alta Carte costi-
tuzianale, che è più dinamica per natura di
cose della Corte di cassazione che deve es-
sere pIÙ statica, sempre per natura di cose,
dovrebbe portare ad una maggiore compren-
sione e collaborazione tra questi due deter-
minati enti che stanno al vertice del nostro
sistema di gIUstIzia, davanti al quale noi con
reverenza e rispetto ci inchiniamo. Così co-
me Cl duole ~ e la critlca è il sale della vita

~ di dover dire che il contrasto tra magi-

strati altI e magistrati bassi non ha giova-
to in questi anni alla causa della giustizia,
attraverso anche certe determinate manife-
stazioni che ci hanno lasciato molto perples-
SI e anche molto addolorati.

Quello che oonta poi, perchè la giustizia
possa raggiunge l'e i suoi risultati concreti è
abbandonare quello che io chiamo, con tut-
to il rispetto dovuto, il mito del giudicato
dalla Corte di cassazione. La Costituzione
cosa dice al riguardo? Dice che ogni giudice
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interpreta liberamente nella sua cosdenza
la legge. Ora, chi ha esperienza sa perfetta~
mente che se non si citano quattro, cinque,
sei sentenze della Cassazione, nessun giudice
inferiore darà mai ragione. Se poi se ne ci~
tana venti tanto meglio. Qui dovr,ebbe inter-
venire un'altra volta quel vecchio imperato~
re romano che con la l'egge delle citazioni
impedì di citare più di 5 giuristi che allora
facevano testo. Noi così con una legge simi~
le dovremmo impedire di citare più di 5 sen~
tenze della Corte di cassazione per cercare
di avere giustizia!

Con tutto il rispetto dovuto, noi siamo di
fronte ad una specie di dittatura della supre~
ma Corte rispetto ai giudici inferiori. Non
è detto che per il solo fatto di stare in alto
uno debba avere ragione e che il pretore, il
quale sta in basso, debba avere torto. Ebbe-
ne, poichè di dintto è già svincolato, biso~
gna ohe anche di fatto il giudice inferiore,

in piena ed assoluta libertà, senza preoccu-
pazioni per la sua carriera e per il suo avve-
nire, possa dire come sente il problema, co-

me pensa di giudicarlo, come lo vede e co~

me !'inquadra nell'ambito delle sue partico-
lari valutazioni. All'epoca dell'Assemblea co~

stituente io mi espressi contro il principio
dell'unicità della giurisdizione. Infatti l'uni~

cità della giurisdizione determina fatalmen-
te ~ non vorrei usare una parola forte ~

il predominio della Corte di cassazione sugli

altri giudici: in effetti questo si è verificato.

Per questo motivo io auspioavo ~ ed ho lat.

tato a suo tempo all'Assemblea costituen-
te ~ il riconoscimento dei giudici speciali,

mentre invece c'era, e c'è ancora, questa av~

versione per i giudici speciali. Infatti abbia~
ma salvato soltanto alcune magistrature spe~
ciali, ma bisogna tener presente che i giudi~

ci speciali sono più legati alla realtà di vita

che è loro davanti e che quindi possono COD
maggiore conoscenza della situazione pro~

spettarla in termini giuridici più di chi è

lontano ed in alto e non si trova quindi a

contatto con la realtà delle cose. Bisogna qui
dine che il formalismo uccide quella che è la

sostanza di vita.

COD tutto il rispetto dovuto alla Corte,
molte sentenze sono pervase e dominate da
questo spirito prevalentemente, se non es-
senzialmente, formalistico. Guardiamo, ad
esempio, il concetto di dolo, la previsione
e volontarietà del fatto: nulla vi è per quan~
to riguarda la coscienza della sostanziale il~
legittimità del fatto per caratterizzare il do-
lo; guardiamo, ad esempio, ai falsi: basta la
coscienza e la volontariétà della mutazione
di un documento, senza arrecare alcun dan-
no ai fatti provati dal documento stesso, per-
chè sussista il falso; guardiamo all'interes~
se privato negli atti di ufficio per cui basta
anche un interesse estetioo, senza recar dan-
no all'amministrazione e senza otteneTe un
profitto economico, perchè il fatto costitui-
sca reato; e guardiamo lo stesso peculato
per distrazione: sono interpretaziol1l queste
di fronte alle quali mi inchino, ma a mio av-
viso sono interpretazioni puramente logico~

formali che decisamente turbano. Noi invle~

ce abbiamo bisogno di interpretazioni che
superino questa determinata fase 111relazio-

ne anche alla evoluzione dei tempi; ogni
tempo infatti ha il suo criterio di interpre-

tazione.

Noi saremo di fronte a situazioni veramen~
te gravi fino a quando rimarremo succubi

del formalismo e fino a quando riconoscere~

ma una dittatura di fatto dell'organo supre~
ma per la decisione della causa che sta da~
vanti a noi.

Questo è anche un aspetto del problema

che deve essere tenuto presente perchè de-
termina oltre che delle discrasie, anche dei
pregiudizi notevoHssimi per quanto riguarda

l'evoluzione ordinata della vIta sociale.

Io non ho altro da dire, vorrei soltanto ter~
minare ricordando che abbiamo davanti a
noi una Costituzione moderna ed aperta;

una Costituzione che, sotto questo profilo,
è tra le migliori costituzioni che un popolo
moderno, dopo tanti travagli e sofferenze e
dopo tante lotte, tante lacrime e tanto san~
gue, si sia dato: cerchiamo di operare ~ e

lei lo può fare, signor Ministro, come mem~
bra di questo Governo ~ perchè questi prin~
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cìpi cO'stituziO'nalipO'ssano, vuoi dal punto
di vista quantitativa vuoi dal punto di vi-
sta qualitativo, trovare, se non completa, al-
meno parziale attuazione onde rinasca in
pieno la fiducia nella giustizia, la fiducia
nell'amministrazione della giustizia, perchè
~ e ripeto quelLa vecchia fras!e ~ la giusti-

zia non è soltantO' fondamento dei regni, ma
soprattutto fondamento delle repubbliche.
(Vivi applausi dal centro. Malte C'angr'atula-
ziani).

P RES I D E N T E , Rinvio il seguito

della discussione alla seduta pomeridiana.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pub-
blica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ardi
ne del giorno.

La seduta è tolta (are 13,55).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari


