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L'Accademia del Corpo delle Guardie di P.S., 
istituita con legge 9 giugno 1964, n. 405, 

ha sede in Roma, via Pier della Francesca n. 3. 
Provvede alIa formazione degli ufficiali 

in servizio permanente, 
attraverso un cicIo di studi e di addestramento 

della durata di quattro anni. 
L'ammissione all'Accademia 

dei giovani as-piranti avviene 
per puhhlico concorso. 

I vinci tori sono ammessi a frequentare 
il corso di istruzione della durata di due annii 

gli allievi che superlno gli esami finali 
del 2° anne conseguono la nomina 

a sottotenente in servizio permanente 
e sono ammessi alla frequenza 

del corso biennale di applicazione, 
al termine del quale, se idonei, 

sono promossi al grado di tenente. 

La cerimonia 
inaugurale 

1/ Ministro dell'lnterno, On. Prof. Paolo Emilio Ta
viani, ha presenziato il 13 dicembre all'inaugura?ione 
dell'anno accademico 1973-1974 presso l'Accademia 
del Corpo delle Guardie di P.S. 

L'On. Ministro e stato ricevuto, al suo arriv~, dal 
Capo della Polizia, Prefetto Dott. Zanda, dall'lspetto
re del Corpo, Ten. Generale Quartuccio, e dal Co
mandante dell'lstituto, Magg. Generale Zambonini. 

Dopo aver passato in rassegna la Guardia, for
mata da allievi ufficiali, l'On Taviani e stato accom
pagnato nel Salone d'Onore, ove erano convenute 
altissime autorita civili e militari, fra" Ie quali: il 
Vice Presidente della. Corte Costituzionale, ,pro, 
fessor Verzf, in rappresentanza del Presidente Pro
fessor Bonifacio; iI Presidente Aggiunto della Corte 
Suprema di Cassazione, dott. Pece, in rappresentan
za de! Primo Presidente, Dott. Flore; l'Avvocato Ge
nerale delln Stato, Avv. Zappala; il Procuratore Gene
rale della Corte dei Conti, Prof. Sinopoli, anche in 
rappresentanza del Presidente, Avv. Cataldi; il Pro
curatore Generale della Repubblica presso la Corte 
d'Appello, di Roma, dott. Spagnuolo; iI Commissa
rio Generale del Governo nella Regione « Lazio ", 
Consigliere di Stato Dott. Roehl"ssen; il Comandante 
Generale della Guardia di Finanza, Gen. di C. d'A. 
Borsi di Parma; il Prefetto di Roma, Dott. Ravalli; il 
Gen. di G. d'A. Tolomeo, in rappresentanza del Capo 
di S.M. aell'Esercito, Gen di C. d'A. Viglione: l'Am
miraglio di Sq. Baldini, in rappresentanza del Capo 
di S.M. della Marina, Amm. di Sq. De Giorgi; il Ge
nerale di Divisione A. Canipari, in rappresentanza 
del Capo di S.M. dell'Aeronautica, Gen. di Squadra 
A. Lucertini; iI Procuratore Generale Militare Capo 
della Giustizia Militare Ten. Generale Santacroce; e 
altri tra cui il Capo di Gabinetto dell'On. Ministro del
l'lnterno, Prefetto Dott. Menichini, e i direttori Ge
nerali del Ministero dell'lnterno: Prefetto Dottor 
Bellazzi Monza per l'Assistenza Pubblica; Prefetto 
Dott. Franze, per gli Archivi di Stato; Prefetto Dottor 
Marchioni, per il Fondo per il Culto; Prefetto Dottor 
Conte, per gli Affari di Culto; il Direttore degli Affa-
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ri Legislativi e Relazioni Internazionali, Prefetto Dot
tor Di Franco; iI Vice Capo della Polizia Prefetto 
Dott. Coronas; il Presidente della Corte d'Appello, 
Dott. Vallillo; iI Procuratore Capo della Repubblica, 
Dott. Siotto; il Presidente Capo del Tribunale Civi
le e Penale, Dott. Pascalino; iI Consigliere Dirigente 
della Pretura Unificata di Roma, Dott. Romano; iI 
Questore di Roma, Dott. Testa; i Direttori dei Servi
zi della Direzione Generale della P.S.; alti Funzio
ntlri del Ministero e Ufficiali Generali e Superiori 
delle tre Armi, dell'Al'mtl dei Carabinieri, della Guar
dia di Finanza e del Corpo delle Guardie di P.S. 

Con il Corpo Docente erano presenti gli ufficiali 
del quadro permanente dell'Accademia, i sottotenen
ti del 20 (7" Corso) e del 1° anne (ottavo Corso) 
di applicazione nonche gli allievi del 9° e del 10° 

Corso. 
La cerimonia si e aperta con la relazione del 

Comandante dell'Accademia. \I Generale Zambonini, 
ricordando il decennale deila fondazione dell'Acca
demia,' ha sottolineato che nel 1964 fu propriO il 
Ministro Taviani a promuoverne la fondazione. Ha 
quindi illustrato I'attivita svolta dall'lstituto nel de
corso anne ed ha, fra I'altro, delineato, al presente 
e in prospettiva, i compiti dei giovani ufficiali licen
ziati dall'lstituto; agli allievi del 10'J Corso, in Acca
demia da appena un mese, il Magg. Generale Zam
bonini ha diretto espressioni di incitamento e di 
augurio. \I Prof. Franco Scoca, docente di Diritto 
Amministrativo presso l'Accademia, ha tenuto la 
prolusione sui tema « Linee evolutive della giusti
zia amministrativa n. Egli ha tracciato un sintetico 
quadro delle tappe piu salienti della formazione del 
sistema di giustizia amministrativa in Italia, dal 
1865 alia recente legge sui Tribunali Amministrativi 

Regionali. 
L'accento e stato posto sui dibattito politico che 

ha preceduto ed accompagnato Ie varie riforme 
succedutesi nel tempo, al fine di valutare con pro
prieta il ruolo e I'importanza ad essp attribuiti dai 
contemporanei; non senza sottblineare in che misura 
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Ie leggi che ne sono volta a volta scaturite hanno 
I'aggiunto negli effetti gli obbiettivi per i quali veni
vane introdotti nell'ordinamento. 

\I Prof. Scoca ha insistito soprattutto sull'apparen
te contrasto tra la linea seguita dai riformatori del 
1865 e la li.nea seguita dal Governo Crispi nel 1889; 
ed ha dirnostrato come ambedue gli episodi fanno 
capo ad un disegno riformatore, che, se maturato 
in tempi diversi, non perde per questo il suo carat
tere sostanziale unitario. 

Nella seconda parte della relazione, I'attenzio
ne e stata spostata verso la problematico tecnica 
del processo amministrativo, con rapida tl"attazione 
dei punti nodali attualmente piu dibattuti, e in parti
colal'e del problema della· individuazione dell'ogget
to del giudizio amministrativo. 

Nella parte finale I'oratore si e soffermato sulla 
legge che ha istituito i Tribunali Amministrativi Re
gionali, e ne ha posto brevemente ill luce pregi e 
difetti. 

Tracciando uno schematico bilancio della intera 
vicenda storica attinente al tema, il Prof. Scoca ha 
concluso la sua prolusione rammentando Ie implica
zioni reciproche tra giustizia amministrativa e liber
ta, ed affermando che, « pur nella confusione concet
tuale che ne ha accompagnato la nascita e la cresci
ta, pur nel disorientamento dei riformatori e nelle 
incertezzo degli utenti, I'edificio iniziato all'indoma
ni dell'unita d'italia si mostra oggi sufficientemente 
articolato per erogare un buon volume di giustizia n. 

Ha preso, quindi, la parola l'On. Ministro dell'ln
terno, prof. Paolo Emilio Taviani, per rivolgere un 
particolare saluto ai sottotenenti dei corsi di appli
cazione e agli allievi. 

L'On. Ministro ha insistito nel valore del momento 
formativo che i giovani dell'Accademia stanno viven
do: che esso contribuisca a formare soprattutto il 
101'0 carattere. 

L'ltalia - ha proseguito l'On. Taviani - e ricca di 
geni nelle arti come nella scienza; e maestra di 
cultura e. civilta: cia di cui sente, ancor oggi, mag- 5 
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giormente iI bisogno e che la sua gente abbia un 
carattere deciso, fermo, convinto. 

L'On. Ministro dell'lnterno, do po aver I'icordato 
I'opera svolta dal Prefetto Vica;i ~Iuale Cap? della 
Polizia, ha esteso iI suo complaclrnento all attuale 
Capo, Prefetto Zanda, all'lspettore de! Corpo, Te.nen: 
te Generale Quartuccio, ai funzionart ed a tutti gil 
appartenenti al Corpo delle Guardie di Pubblica Si
curezza. 

-------------...~~~-.=, .. -~-. =.-= .. --=--.=--=.= .. ~=.--,-=--= .. ,,+=-=--.=-=--=-====~-, --.-"~"'--. 

E' un momento particolarmente grave - ha det
to l'On. Taviani - per tuto il mondo civile; per una 
civilta che, ad aspetti esaltanti di sviluppo ed espan
sione, associa aspetti negativi e fortemente preoc
cupanti, fra wi quello di una criminalita del tutto 
nuova. Si attenuano i fenomeni della criminaiita 
antica e si moltiplicano quelli nuovi. 

Essi pongono, per la prevenzione, dei problemi 
che appaiono talora addirittura non risolvibili; alme
no nell'ambito della competenza delle forze del1'or
dine, ovviamente, non per I'azione che devono, 0 

dovrebbero svolgere, Ie faJTliglie e Ie altre istituzio
ni della societa. 

Questa novita rende piu difficile la stessa ope
ra di repressione .. 

Oi fronte a tale stato di fatto, che sarebbe ripro
vevole ignorare 0, peggio, cercare di nascondere, 
la polizia italiana - Pubblica Sicurezza, Carabinieri, 
Guardia di' Finanza - esprime iI massimo impegno 
e mostra un altissimo spirito di sacrificio. Esso e 
ben noto: particolarmente oggi I'opinione pubblica 
e unanime nel tributarle il dovuto riconoscimento. 

Questo riconoscimento -;- ha concluso l'On. Mi
nistro dell'lnterno - non va disatteso: e non 10 
sara nella misura in cui tutti - giovani e anziani -
resteranno fedeli a quello che e il genuino patri
monio della Nazione italiana: 10 spiccatci senso del-
10 Stato, della Repubblica, di cui la democraticita, la 
dignita, I'impegno civile e sociale sono definiti nella 
Costituzi one. 
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La relazione 
del Comandante 
dell'Accademia 
Magg. Generale Zambonini 

Onorevole Signor Ministro, Eccellenza, Eccellenze, 
Signori, 

sento iI dovere, anzitutto a nome del docenti, del 
sottotenenti allievi, degli ufficiali allievi e degli uf
ficiali del quadro pel'manente, di ringraziarLa, Si
gnor Ministro e, con Lei, S.E. II Capo della Polizia e il 
Tenente Generale Ispettol'e del Corpo e Ie loro 
Eccellenze, Ie Autorlta, gli Ufficiali e quanti, con II 
101'0 intervento, conferlscono vivo significato a que
sta cerimonia. 

Essa assume L11l particolare valore perche da 
inizio al 10° an no accademico Gd e iI primo degli atti 
con i quali I'lstituto solennizza iI SLiO decimo anno 
di vita che compira, cioe completera, it 1" luglio 
del 1974: fu con quella data che questa Accademia 
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fu costltuita pel' eHetto della legge 9 giugno 1964, 
n. 405, che rinnovava radlcalmente II sistema di 
reclutamente degll ufficiall del Corpo delle Guar
die cli Pubblica Sicurezza. 

Essa succecleva alia SCLIola Tecnica, poi Ufficiall 
e Sottufficiall eli Pubblica Sicurezza che, clal 1944 
al 1964, aveva attuato 34 corsi ordinari qualificando 
oltl'e 1000 ufficiali proveni~nti dalle altre FF.AA., 
dalle formazioni pal'tigiane e dai sottufficiali del 
Corpo. 

Molti del presenti ricordano la solenne cerl
monia inaugul'ale del 1° anna accademico alia pre
sen28 del Capo della Stato II 6 febbraio 1965 in 
questa stessa sala: 10 qui reputo doveroso, oltre che 
graciito, ricordare che nel 1964 fu proprio l'On.le 
Prof. Paolo Emilio Taviani - nella sua veste eli Minl
stro dell'lnterno - a promuovere la legge istituti
va dell'Accademia, la cui creazlone venne cons!
de rata bene a I'aglone, indispensabile strumento eli 
fOl'll1azione dei nuovi quadri uffic!all del Corpo. 

Cos i come trovo eloveroso rlvolgere un pensiero 
grato al Prefetto Vicari, allora Capo della Polizia, 
che fu convinto, appassionato assertore dell'Acca
demia, ed al Generale OUartuccio che, da primo co' 
mandante, diede all'lstituto una ill1postazione ini
ziale tuttol'a feconda di positivi risLiltati. 9 
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Ed ora, prima di dare la parola al Prof. Enrico Sco
ca, Ordinario di Diritto Amministrativo presso l'Uni
versita di Terai,lO e titolare di Diritto Amministrativo 
presso I 'Accademia, iI quale terra la prolusione sui 
tema « La giustizia amministrativa - Linee evolu
tive e sistema attuale della giustizia amministrati
va n, riferisco, COSI come vuole la consuetudine, sul
I 'attivita svolta nel decorso anno. 

L'Accademia svolge corsi ordinari per la forma
zione degli ufficiali del Corpo e corsi di aggiorna
menta e qualificazione per ufficiali in servizio. 1 
primi sono articolati su un biennia di istruzione per 
allievi ufficiali e un biennio di applicazione per Sotto
tenenti allievi. 

Tutti e quattro questi corsi ordinari si sono 
svolti regolarmente: il 6° corso, 2° di applicazione, 
can 40 unita, iI 7°, 1° di applicazione, con 38 unita, 
1'8", 2° di istruzione, can 41 unita e, infine, il nono, 
l' di istruzione, can 53 unita. Di quest'ultimo 4 allievi 
non hanno superato Ie prove; 3 di essi ripetono 
I'anno e 1 ha lasciato I'lstituto. Rispetto al preceden
te anna accademico vi e stato un lieve incremento 
nella forza globale dei corsi: 8 unita in pill per i due 
corsi di istruzione, 3 per i due corsi di applicazione. 

Quaranta ufficiali del 6' corso (tra i quali era 
compreso un ufficiale proveniente dal 4°, dopa una 
lunga convalescenza) hanna lasciato I'lstituto in otto
bre can il grado di tenente: can questi l'Accademia 
ha immesso complessivamente nei reparti 309 uffi
ciali: can i 69 in atto ai corsi di applicazione, il totale 
degli ufficiali nominati presso I'lstituto assomma a 
388, oltre il 32% dell'intiero ruolo. 

Promettente il fatto che nella prossima primave
ra, al corso superiore di istituto per la promozione a 
maggiore, parteciperanno capitani tutti provenienti 
dall'Accademia. 

Consolante poi il fatto che il 10' corso, iniziatosi 
iI 27 ottobre, sia composto da 100 unita e sia quin
di il corso numericamente pill forte di tutti i prece
denti. 

I ., 
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Premesso quanto sopra, passo ora a citare, breve
mente, i dati numerici afferenti all'attivita negli stu
di, nell'addestramen~o professionale e militare e 
nell 'attivita ginnico sportiva relativi al decorso anna 
accademico: 2945 periodi sanD stati dedicati a le
zioni, interrogazioni, esercitazioni didattiche e con
ferenze, 1023 all'attivita ginnico sportiva, 439 alia 
addestramento formale e alia scuola comando: gli 
esami hanna richiesto, tra prima e seconda sessione, 
28 giornate; 110 Ie attivita addestrative fuori sede 
e Ie visite di istruzione: 25 giornate sono state dedi
cate aile esercitazioni invernali in Val di Fiemme e 
26 a quelle estive a Forme (Avezzano) per gli allie
vi ufficiali. 

Come attivita addestl'ative fuori sede, aggiungero 
che nell'ultima decade di giugno e nel mese di lu
glio gli ufficiali del secondo anna di applicazione 
hanna frequentato iI corso di abilitazione al coman
do di plotone autoblindo presso la Scuola Truppe 
Meccanizzate e Corazzate di Caserta e svolto, in set
tembre, servizio applicativo presso i Reparti del 
Corpo. Quelli del 1" anno, servizio applicativo press a 
i Reparti di istruzione in sede di esercitazioni estive, 
in luglio, e scuola di tiro press a la Scuola di Fanteria 
di Cesano, in settembre. 

Nell'ultima decade di settembre gli al.ievi uffi
ciali dell'8° corso hanna visitato Vienna e Salisburgo 
in Austria e Monaco nella Germania Federale: quelli 
del 90 corso hanna visitato Ie province della Sicilia: 
hanno, come del resto era accaduto negli anni decorsi, 
riscosso ovunque segni di considerazione e apprez
zamento. 

Le notazioni sui profitto sana positive: esso, e 
un po' una regola costante, migliora nel tempo, 
globalmente, specie tra iI 1° e il 2" anna di istruzione. 
Varia, pero, I'entita di questa progresso a propos ito 
del quale mi carre I'obbligo di segnalare 1'80 corso, 
in atto 1" di applicazione, per I'entita delle votazioni 
medie, molto lusinghiere. 11 9" corso, 1" anna di istru
zione, ha perduto, su 53 unita, solo 4 elementi: Ie sue 11 
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medie complessive, sebbene 16 abbiano superato Ie 
prove nella sessione autunnale, sono state assai 
buone. 

L£I considerazione pid significativa che emerge 
da questo esame numerico e che si accompagna allo 
slittamento diciamo COSI individuale (cioe di giova
ni che, dopo un £Inno 0 due migliorano in misLira 
assolutamente imprevedibile iI rendimento palesato 
ill sede di cOllcorso di am mission e) e quella della 
" presa ", se mi si consente iI termine, c1i un me
todo di sintesi, di apprendimento 0 di esposizione, 
cho I'allievo si forma non solo £II contatto con 10 
c1ifficolta c1ello studio ma anche per effetto della co
munione nello studio che gli consente di mutuare an
che Ie espe"ienze dei colleghi: ne e conseguenza un 
accentuato miglioramento, che si registra in paral
lelo con quello che porta alia maturazione della per
sonalita e alia formazione del carattere, 

Naturalmente il severo impegno sui piano cultu
rale e formativo comporta perdita: 1£1 percentuale 
di queste per i primi 9 corsi e stata, complessiva
mente, dell'11,S%, Per gli ultimi 3 (1', ff e 9° Corso) 
del 14,S%: esse comprendono Ie dimissioni per scar
sa attitudine militare 0 non sufficiente profitto ne
gli studio 

Oltre £Ii corsi ordinari l'Accad~mia ha svolto, nel 
decorso anna accademico, corsi di aggiornamento 
e qualificazione per ufficiali del servizio permenell
te per un totale di 73 unita, che si so no aggiunte ai 
300 ufficiali che Ii hanno, sinora, frequentati. Sinto
matico che, sui totale di 373, gli ufficiali provenien
ti da corsi di accademia siano stati, sinora, ben 104, 

Mi sia consentito citare breve mente questi corsi: 
_ 5e Corso di specializzazione nei servizi di po

lizia stradale articolato su due parti, 1£1 seconda del
le quali si svolge presso iI Centro Addestramento 
Polizia Stradale di Cesena: 

_ 40 Corso di qualificazione sulla gestione am-
ministrativa dei reparti; 

_ 2° Corso di specializzazione nei servizi delle 
telecomunicazioni; 

- 3" Corso di motorizzazione per ufficiali del 
Corpo. 

Si tratta di corsi entl'ambi ad alto livello tecni
co e di durata cospicua ('7 mesi) che, sinora, han no 
dato risultati assai consolanti. 

- 7° Corso superiore di istituto per capitani: an
che questo corso ha dato risultati lusinghieri tanto 
pid se si considera che, ancora per quest'anno, si 
trattava di ufficiali non pid giovani: se i vantaggi di 
carriera sono stati assegnati a 1/6 dei partecipanti (3) 
altri 12 ufficiali, su 18, hanno superato il punteggio 
minima per ottenerli (16/20); 

- Sa Corso applicativo pel' tenenti medici. 

Nell'anno accademico teste trascorso I'Accade
mia ha ricevuto tra Ie altre, la visita del 7° Corso 
per Ispettrici di Polizia, di Funzionari della Polizia 
Inglese, di Ufficiali della Polizia Thailandese, di 00-
centi Universitari degli Stati Uniti e di Ufficiali del
l'Esercito venezuela no, 

E' COSI giunto questa Istituto al suo decimo anna 
di vita e ritengo che l'Amministrazione e il Corpo 
possano guardare con socldisfazione ai risultati del 
suo lavoro, 

Gli ufficiali usciti dalle sue aule, giovanissimi di 
eta, attesi i vuoti che tra la costituzione dell'lstitu
to (1964) e I'uscita dei primi licenziati (196B) si era
no formati nel ruolo, nOl1che Ie pesanti deficienze 
organiche nei quadri inferiori conseguenti alia crea
zione del ruolo limitato e separato, han no affrontato, 
e positivamente, ,'ealta di servizio sLlperiori a quelle 
che potevano essere ritenute Ie lora possibilita: han
no poi, in parte, raggiunto reparti territoriali, di poli
zia stradale e servizi tecnici: come detto, i primi del 
1° corso, affrontando tra poco iI corso di istituto, 
sono in predicato per I'avanzamento al grado di mag
giore che Ii portera al comando eli battaglioni Scuola, 
reparti mobili, forse compartimenti, certo grandi se
zioni di polizia stradale, 

Si e formata una classe di ufficiali giovani 0 13 
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omogenei, aperti e ricchi di energia, figli del lora 
tempo; questi erano gli scopi che l'Amministrazione 
si prefisse con la costituzione dell'Accademia e la 
sostituzione al preesistente sistema di reclutamen
to degli ufficiali, di un sistema di « form{:zione » degli 
lIfficiali. Credo di poter affermare che I'lstituto ha 
mantenuto i propri impegni. 

01 questi risultati l'Amministrazione e debitrice e 
agli insegnanti e agli allievi: gli uni e gli altri uniti 
nella stessa assiduita e nello stesso impegno: agli 
uni e agli altri, quale Comandante in atto dell'lstitu
to, debbo tributare un doveroso riconoscimento e 

ringraziamento. 
I Docenti hanno trasmesso agli allievi non solo 

la conoscenza, ma anche quello che la conoscenza 
rende viva, operante, fruttuosa. Essi hanno sempre 
partecipato vlvamente alia vita dell'lstituto forse pro
priO perche, sentendolo cosf giovane, 10 sentivano 
pill « lora » e ne avevano e ne hanno la sens.azio.n~ 
viva e plastica di essere parte di un lavoro dl edlfl
cazione non solo di uomini ma di un sistema. 

Li ringrazio, quindi, a nome dell'lstituto e mi ram
marico che ragioni di tempo e di spazio non mi con
sentano di citarli singolarmente. 

II corpo insegnante e costituito da 37 docenti 
lIniversitari, 2 docenti di istituti medi &uperiori, 7 
fur.zionari, 5 dei quali appart.enenti all'Amministra
zione della pubblica Sicurezza, 34 ufficiali, 5 di altre 
FF.AA. e 29 del Corpo; 2 docenti di educazione fisica, 
4 sottufficial i e guardie istruttori. 

Mi c~rre l'obbligo, inoltre, di ringraziare la Scuo
la di Fanteria di Cesano e la Scuola Truppe Mecca
nizzate e Corazzate di Caserta per il lora validissi
mo concorso e sui piano tecnico e anche, di rifles
so, su quello militare alia formazione degli ufficiali, 
nonche la nostra Scuola Alpina di Moena e Ie Scuole 
Sottufficiali e Allievi Guardie, i Compartimenti' di Po
lizia Stradale, il Raggruppamento Squadroni a Caval
lo per il contributo alia formazione degli allievi la 
prima, degli ufficiali gli altri. 

\I persona Ie militare e civile del quadro perma
nente,. silenzioso ed operoso, e stato, come sempre, 
una slcurezza e una garanzia di efficienza dei sup
porti disciplinari, didattici, amministrativi e logistici: 
esso ha perduto, quest'anno, I'appuntato Viggiani 
Vittorino, telefonista, all'lstituto da 26 anni. E' una 
voce che non sentiremo pill. E' mio dovere ricordare 
qui la sua modesta, lunga, assidua fatica. 

AII'apprezzamento per i responsabili delle disci
pline atletiche Ei sportive e in particolare 10 judo, la 
scherma, il nuoto, i! tiro, la corsa e la palla a volo 
aggiungo I'augurio di afferma:;;ioni al prossimo Tor
neo delle Ancadcmif.l Militari che quest'anno il no
stro Istitutc ha I 'on ore di organizzare e ospitare nei 
vicini e prestigiosi complessi sportivi della Pubbli
ca Sicurezza. 

AII'inizio del 1.00 Corso e del decimo anna di vita 
dell'lstituto, so no presenti in Accademia 79 sottote
nenti dei due corsi, 7° e 8°, di applicazione (38 e 41) 
e 149 allievi ufficiali dei due corsi, g' e 10° (49 e 100): 
di istruzione. 

A tutti gli allievi der corsi ordinari, ma in parti
colare a quelli del 10° ClJrso" tra noi da poco pill di 
un mese, ora io mi rivolgo. 

E' cQmpito deWJ.stituto la formazione dell'Ufficia
Ie del Corpo delk Guardia di Pubblica Sicurezza. A 
questo fine e preordinato, d filtrato dalla esperienza 
di similari istitu;:i e nostra, un sistema di vita, di 
lavoro, di apprendimento inteso a completare e 
forgiare la personal ita, sotto iI profilo professionale 
e morale del giovane. La disciplina e I'obbedienza 
non sono, non sono mai state e non saranno mai 
per dei giovani che hanno libero accesso al sapere 
e alia conoscenza, a cui questo e quella sono forni
te senza limitazioni qualitative, un ostacolo alia 
re.alizzazione della propria personal ita. La disciplina 
el'obbedienza debbono generare I 'autocontrollo, il 
senso di responsabilita, la spontanea rinuncia di 
fronte aile esigenze di un superiore interesse, I'umil
ta tanto pill necessaria per un compito cosf arduo 
come e quello dell'ufficiale; 15 

! 
1 

.j 

- i , 

.. __ ... -r----'~ 



I 

16 

Lo studio che vi porta nei campi della conoscen
za, vi da la consapevolezza, la coscienzF.\ di quanto e 
necessario per il raggiungimento di un fine e di 
come 10 sia: quello che voi avete appreso e appren
dete riguarda fondamentalmente il delicato e non 
sempre facile rapporto tra iI cittadino e 10 Stato, 
tra I'uomo e la societa, tra la liberta e I'autorita. Non 
e a caso che nei vostri studi sono preponderanti Ie 
materie giuridiche e socio-economiche nonchel, a 
monte, quelle storiche: questa particolare cultura e 
la informazione che noi qui ci sforziamo di curare nel 
modI) migliore, debbono fare di voi uomini adatti a 
vivore e operare utilmente nel senso e a profitto 
dell'attuale societa italiana. La realta di questa e Ie 
linee del suo divenire non debbono sfuggirvi. Siamo 
qui tutti, per individuarle e seguirle insieme. 

Le discipline fisiche e sportive formano il vostro 
corpo e iI vostro carattere: da esse traete confer
Illa di molte delle virtu del buon soldato: la fortezza, 
la costanza, la lealta, 10 spirito di sacrificio, il 
rispetto per I'avversario. 

Voi, come gia dissi 10 scorso anno, non siete 
I'oggetto di questo lavoro, non siete I'oggetto della 
disciplina, dell'obbedienza, dell'opera di insegnamen
to, di quanto viene fatto per formarvi fisicamente e 
moral mente. Voi ne siete i soggetti, i partecipi, i 
protagonisti. Voi vivete e non subite queste virtU e 
queste rinuncie: voi ne siete consapevoli. Ed e in
dispensabile che cia sia perche la vostra vita futura 
e il vostro lavoro di domani sono materiati di questa 
consapevolezza, del sentimento dei valori che voi, 
cosi operando, affermate e proclamate. Ben fredda, 
e arida, e spossante sarebbe la vostra fatica se la 
vostra mente e il vostro cuore non fossero riscal
dati dal cal ore del sentimento e della passione. Se 
a moltiplicare Ie vostre forze, a sorreggervi nella 
fatica, nel dubbio, nell'angoscia, non vi fosse sem
pre la fiamma del sentimento che qui vi ha portato 
e che qui voi alimentate. La vostl'a forza e qui, e 
nella fede. Fede nel vostro lavoro, fede nell'uomo, 
fede in voi stessi. ehe essa non vi abbandoni maio 

2 

Ed ora, con il consenso dell'Onorevole Signor 
Ministro dell'lntemo, dichiaro apel·to l'Anno Accade
mico 1973-1974 e cedo la parola al Professore Fran
co Scoca. 
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LA PROLUSIONE 
DEL PROF. FRANCO SCOCA 

1. « La storia della giustizia amministrativa in 
Italia e una storia di occasioni perdute,,: questo 
icastico giudizio del Giannini (1), costituisce attac
co sufficientemente polemico per conferire £II di
SCOl'SO che segue 1£1 vivezza di toni che merita la 
contl'apposizione delle tesi. 

Le tappe maggiOl"i della evoluzione degli istituti 
di giustizia amministrativa presentano una singola
re periodicita; caratterizzata dal regolal"8 l"itmo del
I'aumento di intervallo temporale, ogni due di essa. 

Ad iniziare dal 1865, anna della prima orditura 
della giustizia amministrativa dell'ltalia unita, si han
no Ie prime due tappe a distanza di dodici anni I'una 
dall 'altra (nel 1877 la legge sulla risoluzione dei 
conflitti; nel 1889 la creazione della Quarta Sezione 
del Consiglio di Stato, con il conseguente completa-

(1) GIANNINI, Tribunali Ammillistrativi Regionali in Turri 
Romana, 1972, S, 16. 

n 

mento orizzontale del sistema della giustizia ammi
nistl"ativa). 

La periodizzazione success iva, scandita ogni 16-18 
anni, vede nel 1907 1£1 definitiva affermazione della 
natura giUl"isdizionale della Quarta Sezione e del 
carattere processuale del giudizio amministrativo; 
e, nel 1923, assiste alia creazione della giurisdizio
ne esclusiva del giudice amministrativo, riforma sui 
cui valore occorrera ritornare. 

Nel periodo successiv~ iI ritmo evolutivo rallen
ta ulteriormente, stabilizzandosi intorno £Ii 23-25 
anni: si ha dapprima, ·ne!. 1948, la rilettura, questa 
volta a livello costituzionale, dei prlncipi di fondo 
che reggono il complesso impalcato della giustizia 
amministrativa; si ha, da ultimo, nel 1971, 1£1 legge 
che istituisce I Tribunali Amministrativi Regionali, 
e con cia completa, per cosf dire in prospettiva ver
ticale, gil istituti di giustizia amimnistrativa, nonche 
II decreta delegato sui ricorsi amministrativi, la cui 
importanza non e trascurabile. 

La progressiva riduzione del ritmo di ev'oluzione 
non e una mera curios ita cronologica: costituisce in
vece un elemento sintomatic'o di dimostrazione di 
una delle tesi che si intende illustrare, cioe che, 
con la evoluzione complessiva, da un lato, della Sta
to, e dall'altro, della « societa civile", quale si e 
registrata dall'unita ad oggi, il problema della giu
stizia amministrativa ha perso, 0 ha visto grande
mente ridursi. il suo 'carattere originario di pregnan
te problema politico, ed e diventato un problema 
tecnico-giuridico, uno dei tanti che oggi si pongono 
all 'attenzione generale, ma che non attingono, nella 
convinzione genera Ie, aile strutture fondamentali e 
caratterlzzanti del tipo di organizzazione pubblica del 
quale oggi la societa si avvale. 

2. Aile tappe gia ricordate occorre far riferi
mento ove si voglia adottare come prima tra Ie an
golazioni per trattare il tema prescelto, quella ap
punto che attiene alia dimensione politica del pro
blema della giustizia amministrativa. 19 
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E' chiaro che, come tale, e cioe come problema 
politico, la verifica giudiziale dell'azione amministra
tiva, ovvero, sotto diverso ed opposto angolo di osser
vazione, la tutela del singolo contro I'autorita pub
blica in genere, ed amministrativa in specie, non e 
nato nel 1865. 

A quell'epoca il dibattito era ad un punto COS! 

avanzato, che non si capirebbe I'abolizione dei Tri
bunali ordinari del contenzioso amministrativo, se di 
esso non si tenesse conto. Tanto pili che la legge di 
abol izione contrastava con la esperienza che nel set- , 
tore avevano accumulato quasi tutti gli Stati italiani 
della Restaurazione, e in primo luogo il Regno di Sar
degna. Esperienza che non era comunemente giudica-
ta con severita, e che proprio nel Piemonte era passa-

ta attraverso numerosi, ed anche recenti ed aggior
nati, episodi di riforma (2). 

La verita e che la riforma del 1865, non e una 
riforma maturata nella esperienza, ne voluta contro 
la precedente esperienza. E' una riforma direttamen
te ispirata ai principi al·lora correnti tra gli uomi
ni politici, molti dei quali, com'e noto, non avevano 
avuto concrete occasioni di governo. 

La ,-iforma nasce qUindi dalle idee, e non dai 
fatti. 

Ed e sui piano delle idee che occorre muoversi 

(2) Cfr. CAMMEO, Commentario delle leggi sulla giustizia 
amministrativa, Milano s.d., p. 376 s99. 21 i 

r 
; , 
! 

I, 
! 
I 

I 
ii' .·~ ___ ""'""-_____ IIIIIiIiI"' ______ .U • ___________________ .-~ il 

- • I@ ~;, 



t 

I 
l,.,l 

I 

,.\ 

22 

per comprenderla; COS! come e sui piano delle con
seguenze concrete che essa ha prodotto chs occor
re muoversi per farne la valutazione consuntiva. 

3. Per riprendere una nota e fortunata proposi
zione di Salandra (3), si pub affermare che iI nuovo 
Stato d'ltalia unificato fu un trionfo, oltre che del 
principio eli nazionalita, del costituzionalismo libe
rale. E eli questa uno fra gli ideali pili costantemen
te perseguiti era I'abolizione del contenzioso ammi
nistrativo e I'instaurazione, sopra Ie sue rovine, del
Ia " giurisdizione ordinaria ed universale " (4). 

Trionfb nel 1865 in Italia la linea teorica rappre
sentata in Francia dal duca de Broglie, dal Bavoux, 
dal de la Rochefoucauld, che avevano decisamente 
avversato, negli ultimi anni della restaurata monar
chia borbonica, e prima che la corona fosse data 
dalla rivoluzione di luglio alia casa di Orleans, iI 
Consiglio di Stato e iI sistema del contenzioso am
ministrativo. 

E' del 1828 I'arcinoto libello del de Broglie, nel 
quale egli si domandava polemicamente: « che cosa 
e la giustizia amministrativa? Secondo diritto e ra
gione, esiste una giustizia amministrativa? Non sono 
queste espressioni discordanti, eretiche 0 almeno 
male accoppiate?» (5). 

Se si bada all'importanza che tale scritto ebbe 
nel dibattito parlamentare, si pub con sicurezza 
affermare che la legge italiana del 1865, COS! come 
la legge belga del 1848, non han no fatto che tra
durre in realta normativa la elaborazione concettua
Ie del de Broglie e della scuola liberale piu intran
sigente. 

4. Occorre avere presente questa circostanza 
per valutare la fondatezza dell'accusa di moderati
smo che ricorrentemente viene mossa agli uomini 
dell'unita; ai quali si '-improvera, in una con la in-

(3) La gfustizia amministrativa nei governi Iiberi, Torino 
1904, p. 313. 

(4) SALANDRA, op. cit., p, 313. 
(5) Cit, da SALANDRA, op. cit., p, 110, nota 2, Dallo stesso 

passo sono ricavate Ie proposizionf che seguono nel testo, 
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completezza della soluzione adottata in tema di giu
stizia amministrativa, iI ripudio delle formule de
centrate di organizzazione del nuovo Stato. 

80no propenso a credere, sulla scorta di alcuni 
brillanti quanto recenti tentativi di ripensamento di 
quei giudizi (6), che ne nell'uno ne nell'altro caso I'at
teggiamento assunto dalla classe politica del 1861-65 
possa essere tacciato di moderatismo: I'avversione 
al regionalismofu allora frutto di realismo, e non 
pub essere considerata oggi una soluzione erronea 
o anche semplicemente timida, ad onta delle condi
zioni effettive in cui versava il paese; I'abolizione 
del contenzioso aministrativD fu addirittura una solu
zione di tipo radicale, anche se criticabile sotto iI 
profilo della cornpletezza e della adeguatezza ai 
tempi. 

Un diverso apprezzamento sembra invece esatto, 
e cioe, che nella prima risposta unitaria al proble
ma della tutela contro I'autorita fu dato I-ilievo pre
valente alia liberta civile, personale e patrirnonia
Ie, COS! come nelle precedenti costruzioni della 
Francia rivoluzionaria 10 stesso problema ora stato 
risolto in termini di liberta- politica. Pal"afrasando 
una espressilJne dovuta anch'essa a Salandra (7), si 
pub dire che i liberali italiani del 1865 vollero affer
mare « Ie guarentigie giuridiche della liberta civi
le ", COS! come nel periodo post-rivoluzionario fran
cese si cercarono « Ie guarentigie politiche della 
sovranita popolare ». 

5. Si farebbe torto peraltro ai parlamentari del 
1865 se non si rammentasse che essi si posero an
che iI problema' teorico della giustizia amministrati
va, Essi ebbero tuttavia una visione schematica dei 
rapporti tra I'autorita e iI cittadino, e consideraro-

[6~ NIGRO, - Silvio SPAVENTA e fa giustizia amministrativa 
come problema politico, In rlv, trim, dir, pubbl., 1970, 723 sgg. 
E. RAGiONiERI, Politica e amministrazione nella storia della 
ftalia unita, ivi citato. R, ROMEO -I problemi del decentramen
to in Italia a meta del secolo XIX, ora in Dal regionalismo alia 
Regione a cura del Rotelli, Bologna 1973, p, 75 sgg. 

(7) Op. Cit., p, 101. 23 
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no la sfers entr~ la quale poteva esel"citarsi iI pote .. 
re dell'Amm in istrazione come tutta ffatto separata 
dalla sfera dei diritti formalmente riconosciuti allo 
individuo dalla legge. 

I diritti civili e politici, in questa prospettiva, non 
avevano ragione per essere tutelati contm I'autori
tal se non nel caso in cui I'autorita agisse in viola
zione della legge, anzi delle « leggi politiche e 
civili» (8). Dalla legge poteva derivare alternativa
mente iI « potere amministrativo" ovvero iI diritto 
del singolo: nel primo caso si escludeva che dalla 
legge (Ie "Ieggi alllillinistrative ») potessero deri
vare « diritti nel senso proprio e strettamente giu-

(a) SALANDRA, op. cit., p. 350. 

i 
! I 
LJ 

, /' ~ 
, '.1 I' 

~ ", 

~. _ j' 

:\ 

" 

~~,,' ,. " ,\ 
" 'i,..IiIJ l' , ~ 

ill;, : 
~A<' 
'.""""Ii .,~ 

1''-' 

, ' -

~"'-4 ~.-

j 

.' , .... ' 

,;& 'i .~.~"..,! 

ridieo di questa parola» (9); ne potevano derivare 
semmai semplici " interessi », i quali venivano con
siderati generali, collettivi od individuali, secondo 
che i rapporti che per queste leggi venivano stabl
liti, concernessero la generallta, un'aggregazione 
speciale degli amministrati, 0 solo individuo. 

6. Nei difettoso impianto teorico che Ie fece 
da supporto sta il limite della riforma del 1865; e 
nel non avere prestato la necessaria attenzione ai 
« diritti minori", ai « diritti meno perfetti ", ai "di
ritti ehe sonG subordinati aile considerazloni della 
utilita pubblica ", ai diritti nascenti da leggi ammini
strative, dei quali pure si fece largo discorso nel 

(9) SALANDRA, op. cit., p. 325. 25 
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dibattito parlamentare, soprattutto ad opera del Rat
tazzi, del Mazza, oltre che del Cordova, che pub 
forse radicarsi un giudizio non pienamente positivo 
sull'opera svolta dagli uomini che tale riforma vollero. 

Si tratterebbe peraltro di un giudizio storico? Ne 
dubito: nel 1865 si punta sulla tutela della liberta 
e della proprieta contro la ingiustificata ingerenza 
dell'Amministrazione; si volle cioe che l'Amministra
zione non potesse togliere cia che la legge, e ancor 
prima la coscienza comune della classe allora domi
nante, riconosceva come proprio ed esclusivo del 
8ingolo cittadino. E nel contempo si volle che l'Am
ministrazione mantenesse la sua sfera di azione libera 
da ingerenze che potessero ridurne I 'efficacia 0 la 
tempestivita (10). 

L'ordinamento positivo allora vigente consentiva 
certamente molto pid che non oggi, 0 anche solo 
nel 1889, di ritenere che la negazione del diritto del 
singolo ela parte elell'Amministl'azione comportasse 
necessariamente "infrazioni della leggel) (11). 

Lo Stato non era allora quella grande organizza
zione di prelievo ed erogazione di utilita che si avvia
va ad essere; a cospetto dei semplici, elementari 
compiti eli conservazione e progresso che ad esso 
si riconoscevano non appariva infondato ritenersi 
che eli fronte allo Stato potessero ergersi veri e 
propri diritti inviolabili. 

I "diritti minori l) del Rattazzi erano pertanto 
effettivamente trascurabili: per la loro tutela era for
se davvero sufficiente iI sistema dei ricorsi ammini
strativi. Essi non giustificavano iI mantenimento del 
contenzioso amministrativo, ne giustificavano la ri
duzione di tutela dei diritti propri che iI contenzioso 
amministrativo nell'opinione generale comportava ri
spetto al sistema fondato sulla unita ed universal i
ta della giurisdizione. 

Per convincersi di cia basta rammental'e gli scar-

(10) NIGRO, Problemi veri e falsi della giustizia amministra· 
·ava dopo Ie legge sui Tribunali regionali, In Riv. Trim. d.pubbl. 
'972 p. 1833. 

(11) SALANDRA, op. cit., p. 351. 
t 
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si e poco importanti esempi di "diritti minori l) cha 
nel dibattito parlamentare furono proposti: la com
pressione della proprieta per ragioni di igiene, per 
ragioni di ricerca mineraria. 

7. Le cose sono dopo di allora rapidamente cam
biate: si e allargata la sfera e si e corrispondente
mente elevato iI peso degli interventi dello Stato; 
sono aumentati gli ambiti della discrezionalita am
Ininistrativa. Oltre a questi mutamenti obiettivi, si e 
ben presto presa coscienza che iI diritto del singolo 
non e affatto un limite invalicabile all'azione della 
Amministrazione, all'azione, pid precisamente, che 
sia conforme alia legge (12j. 

COS! si prese coscienza che tra diritti e interes
si non esisteva que I determinante saito di qualitb 
che gli uomini del 1865 avevano ritenuto che vi fos
se, considerando i primi interessi (( assicurati da 
una legg8 l) e i secondi niente di piC! che " interessi 
ragionevoli, rispettabili, legittimi nell'ordine delle 
convivenze e delle utilita private e social! J> (13), ma 
sostanzialmente privi di tutela contro I'azione del
l'Amministrazione; ed anzi, nell'opiniol1e dei pid, giu
Sltamente privi di tale tutela,' la quale, ove si fosse 
presentata in forma giudiziaria, avrebbe finito con 
il condizionare la stessa azione amministrativa. 

A questa presa di coscienza, che maturb in un 
tempo relativamente breve (si rammenti che iI di
scorso di Bergamo di Spaventa e del 1880: segue 
cioe di soli quindici anni la legge abolitiva del con
tenzioso 8mministrativo), contribu! in misura decisi
va il modo nel quale fu concretamente applicata la 
riforma del 1865. L'indagine intorno alia giurispru
denza di quegli anni decisivi non e ancora compiu
ta, ma non si erra se si afferma che gli strumenti 
che la legge poneva a disposizione del giudice ordi
nario furono adoperati con esitante timidezza. Ed 
anche se la responsabilita di tale atteggiamento pub 

(12) Cfr., da ultimo, NIGRO, Problemi, cit., p. 1819. SI veda 
anche CHIODI, La giustizin amministrativa nel pensiero politico 
di Silvio SPAVENTA, Bari 1969, p. 3. 

(13) SALANDRA, op. cit., p. ,352. 
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farsi risnlire soltanto in piccola parte allo stesso 
giudice, ed invece in misura pill ampia al Consiglio di 
Stato nella sua veste, mantenuta fino 1877, di Tribu
nale dei conflitti, iI risultato non cambia: fu chiaro 
ai pill illuminati degli uomini politici, fossQro essi 
c1elln Destl'n 0 della Sinistra, che la rifonna del 1865 
nveva Insciato cmpi squarci vuoti che occorreva 
colmare. 

In questo senso, e cioe tenendo conto di cib che 
1£1 riformn del 1865 fu in effetti, e non di quello chc 
nvrebbe potu to essere 0 che avrobbe dovuto secon
do 10 dichiarazioni espresse c1ai suoi propugnatori, 
si pub aderire alia seducento formula interpretativEl 
recentemente esposta da Nigro (14), secondo iI qua
Ie la legge del 1865 pref!gura (I in negativo iI tipo 
di processo cui dara vita la legge del 1889 ". Della 
formula medesima si pub ampliar8 iI significato, ag
giungendo che fu pr-oprio la riforma del 1865 con 10 
abbandono delln stessa Amministrazione della solu
zione di controversie che soltanto' pel' inadeguata 
profondita eli campo si ritennero, gia allora, di secon
daria importanza 0, peggio, non meritevoli di un 
giudice imparziale; fu proprio la riforma del '65 a 
porre, con cib stesso, I'esigenza di una nuova ri
forma complementare alia prima che estendesse a 
queste controversie la tutela che pU.b assicurare un 
giudice non immediatamente dipendente dall'Ammi
nistrazione. 

Che se poiil tipo di processo introdotto nel 1889 
risultb I'opposto speculare del tipo di processo nei 
confronti dell'Amministrazione scaturito dalla legge 
del 1865, cib e' dovuto ancora una volta alia circostanza 
che nel 1889, come gia nel 1865, I'esigenza del com-
pletamento della riforma, pur nascendo dai fatti, fu 
interpretata a livello di sistema ideologico e, so
prattutto, fu dibattuta in una chiave, utile ed effica
ce ma non esauriente ed esaurientemente i1lumi
nante: il problema della reazione contro la ingerenza 
dei partiti nell 'azione dell'Amministrazione. Dato il 

(14) NIGRO, Problemi, cit., p. 1832. 
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punto di partenza, si volle piuttosto una tutela con
tro I 'azione effettivamente svolta, e pertanto contro 
I'atto amministrativo, che non una tutela, insieme 
pill penetrante e pill delicata, contro il comporta
mento complessivo dell'Amministrazione, e pertan
to, contro ogni atteggiamento da essn assunto, an
che ove non si fosse concretato in un atto, ed an
che ove si fosse invece concretato semplicemente 
nella inazione, nella mancanza di azione amministra
tiva. 

Partendo dalla necessita di reagire contro ifn
voritismi e Ie parzia!ita, si ritenne adeguato allo 
scopo assicurare ai singoli la possibilita di impu
gnare gli atti affettivamente compiuti dall'Ammi
nistrazione e di ottenerne I'annullamento in giudi
zio. Probabilmente iI giudizio amministrativo, costrui
to nel 1889 come giudizio di impugnazione di un atto, 
non e semplicemente il reciproco e I'opposto del gill
dizio ordinario del 1865, caratterizzato dal divieto 
fatto al giudice di annullare I'atto, ma e anche e 
soprattutto iI tipo di giudizio che si addiceva meglio 
aile esigenze che portarono gli uomini della Destra 
storica ad impegnarsi a fonda per la sua introduzio
ne nel sistema della giustizia amministrativa. 

8. Nei'termini in cui essa fu prevista e' realiz
zata, la riforma del 1889 pub considerarsi, come e 
stato sostenuto di recente (15), (I op<::ra (. .. ) di com
pletamento dell'edificio della Stato liberale e bor
ghese II. Con cib peraltro si spiega la genesi della 
riforma e, al pill (ma se ne pub dubitare), iI tipo di 
soluzione concretamente attuata. Non credo invece 
che si possa spiegare negli stessi termini, e cioe 
come opera di rifinitura di un particolare tipo di Sta
to, assunto come diverso e contrapposto I:!d altri tipi 
astrattamente possibili e storicamente concretizza
tisi, iI fatto in se preso, dell'aver dato al problema 

(15) NIGRO, Silvio SPAVENTA, cit. p. 723. Cfr. anche CHIODI, 
op., cit. p'. 120 599. . 29 
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della tutela del singolo nei confronti dell'autorita 
amministrativa. 

Tale problema e proprio di ogni tipo eli Stato ove 
I 'Amministrazione sia riconosciuta autorita, e dove 
all'interesse pubblico siano forniti gli strumenti giu
ridici per prevalere sull'interesse privato: esso non 
attiene pertanto a quella parte dell'edificio della 
Stato liberale e borghese che caratterizza appunto 
10 Stato come liberale e borghese; attiene invece a 
quella parte delle strutture della Stato moderno, che 
so no destinate a perpetuarsi ben oltre la scomparsa 
dello Stato I iberale. 

Non si spiegherebbe altrimenti perche sistemi di 
giListizia amministrativa siano oggi presenti, ove 
pili efficaci ove meno, in tutti gli Stati moderni, an
che in quelli che non traggono Ie lora radici dalle 
ideologie liberali. 

9. Se si dimenticano per un attimo Ie solenni 
quanto meramente formali affermazioni del princi
pio dell'unita della giurisdizione, fatta nel periodo 
immediatamente successiv~ all 'unificazione, si puo 
comprendere perche Spaventa, Minghetti, Mantelli
ni e gli altri uomini dell'89 avevano piena coscienza 
di portare a termine I'opera riformatrice del 1865, 
colmando Ie lacune allora rimaste aperte, e non pen
savano assolutamente di contraddire, sui piano logi
co, se non su quello storico, ai principi che alia pri
ma riforma avevano presieduto. 

II filo conduttore unitario dei due episodi di 
riforma si puo trovare nella esigenza di assicurare 
un giudice, 0 comunque un organa decisorio impar
ziale, per 18 soluzione delle c.ontroversie tra priva
ti e Amministr,lziCir1e pubblica: nel '65 si penso 
ai diritti e si lasciarono senza tutela imparziale gli 
interessi; nell'89 si penso agli interessi. 

Se ci si pone in questa prospettiva non ci si puo 
fermare alia considerazione superficiale, secondo 
cui nel 1889 si sarebbe avuta la riedizione, sia pure 
corretta, del contenzioso amministrativo, e, pertan
to, un ritorno al sistema anteriore al 1865. 

30, Non e in altri termini possibile intendere la por-

if 
, ! 

Ii II 

tata della legge dell'89 limitandosi a considerare 
che Ie controversie riguardanti interessi non vennero 
trasferite nella giurisdizione del giudice ordinario, 
ne per esse fu cercato un giudice ad hoc, ma ven
ne soltanto allestita una nuova Seziono del Consi
glio di Stato; senza che fosse chiaro qualo natura 
assumeva tale Sezione, se cioe amministrativa 0 giu
diziaria, senza che fosse precisata la farma che do
veva avere il procedimento contenzioso e I'efficacia 
che dovevano avere Ie decisioni. 

10. In astratto, affermava Mantellini, "nulla di 
piLI liberale e insieme di pili giListo del foro Llni
co" (16); peraltro, « nonsi puo, non si deve sacrifi
care f'essere al parere liberi e giusti; e dove i tri
bunali ordinari non possono 0 possan meno accer
tare il conseguimento del fine alia logge amministra
tiva, sacrificheremmo I'essere al parere quando vi 
riportassimo la definizione 0 determinazione da pren
dere. Can I'istituire su queste materie, che meno si 
affanno alia giustizia comune, giurisdizioni specialL 
non si compromette il principio del foro unico, come 
10 compromette il foro amministrativo alia francese 
o istituito per Ie cause dell'amministrazione, perche 
amministrazione, e che di grado eguale contende da 
pari a pari della sua giurisdizione con I'ordinario, 
innanzi al tribunale dei conflitti" (17). 

Alia soluzione accolta dava credibilita anche la 
nuova considerazione e iI nuovo prestigio che in 
Francia aveva acquisito iI Consiglio di Stato, dopo 
la riforma del 1872 e il definitivo tramonto del 
vecchio princlplo della giustizia ritenuta, che 
riduceva I'organo del contenzioso amministrativo a 
semplice elaboratore di pareri non vincolanti per Ie 
decisioni; decisioni che venivano adottate, e se si 
bada alia rea Ita dei tempi immediatamente prece
denti iI '72, quanto meno formalizzate nella pili alta 

(16) MANTELLI N I, I conflitti di attribuzioni in Italia dopo la 
legge del 31 marzo 1877, Firenze 1878, p. 21. 

(17) MANTELLlNI, op. cit., p. 23; ID. - Lo Stato e iI codice 
civile, vol. III, Firenze 1882, p. 307 599. 
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sede del potere esecutivo, dell'Amministrazione cioe 
pura 0 graziosa. 

Non e certo il caso di tentare un bilanc.io della 
riforma dell'89. 

Da un punto di vista generale si puo dire che 
essa rispose aile attese dei suoi propugnatori, i quali 
ricercavano un ampliamento nei fatti della sfera di 
liberta e, contempor£lneamente, volevano lasciare in
tatta I'autorita dell'Amministrazione; " la liberta oggi, 
diceva Spaventa, deve cercarsi non tanto nella Co
stituzione e nelle leggi politiche, quanto nell'Ammini
strazione e nelle leggi amministrative. Nell'ammini
strazione la liberta e essenzialmente iI rispetto del 
diritto e della giustizia ,,(18). 

Pel' garantire questa liberta tanto diversa"da quel
la cui si pensava nel '65 operarono gli uomini del-
1'89, badando contemporaneamente a non riciLirre la 
funzionalita e I'efficacia dell'azione aministrativa. 

Per far fronte a queste due esigenz8, parzialmen
te tra 101'0 contraddittorie, la chiave fu trovata nello 
istituire un giLidizio sLigli atti dell'Amministrazione, 
che offrisse garanzie sotto iI profilo formale, ma che 
fosse affidata ad un organo, anzi a pill organi, inqLla
drati nella stessa Amministrazione. 

Si puo dire, in conclusione, che nel 1889 si rag
giunse 10 scopo di allargare Ie garanzie di liberta a 
quelle nuove dimensioni che la trasformazione della 
Stato, da Stato neutrale a Stato con ampia vocazione 
funzionale, imponeva. 

11. Con iI dibattito del 1889 la giListizia ammini
strati va cess a di essere un problema politico di rile
vanza centrale. II dibattito politico si riaprira piU 
volte in occasione di ognuna delle tappe evolutive 
menzionate all'inizio, ma ogni volta apparira stanco 
e scolorito. In realta, dopo I'affermazione positiva 
dell'azionabilita, almeno tendenziale, di qualsiasi tipo 
di controversia nei confronti dell'Amministrazione, la 
dimensione politica del problema della giustizia am-

(18) SALANDRA, op. cit., p. 470. Si veda 11 gludizio negatlvo 
dl CHIODI, op. cit., p. 109. 
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ministrativa si perde del tutto. Ne rimangono sol
tanto gli aspetti tecnico-giuridici, anche importanti, 
anche t~li da creare una eco nel mondo politico, ma 
sostanzlalmente problemi di completamento e razio
nalizzazione di un edificio, Ie cui strutture non ven
gono pill messe in discussione. 

La prova di questo fatto si ha esaminando i temi 
volta a volta dibattuti dentro e fuori il Parlamento, in 
occasione dell'approvazione delle leggi relative alia 
giustizia amministrativa. Nemmeno nei lavori della 
Assemblea Costituente, che era il luogo pill adatto 
per mettere in discussione tutta I'impalcatura sulla 
quale questa complicatoedificio si regge, si trova
no trattati, se non di sfuggita, i temi centrali; e nes
suno, tranne Cal am andrei , ritenne che dovessero 
mettersi in forse i principi stabiliti nel '65 e nell'89. 

Va peraltro aggiunto che, finito 0 ridotto come 
problema politico, la giustizia amministrativa trovo 
altre sedi, pill adatte al suo ormai preminente carat
tere tecnico-giuridico, ove continuare ad evolversi 
a sistema. 

Si puo con sicurezza affermare che dal1'89 in poi 
Ie tappe decisive della evoluzione non coincidono pill 
can Ie date delle leggi che pure si so no susseguite 
nel tempo. ma coincidono piuttosto con Ie grandi 
svolte giurisprudenziali della Corte di Cassazione e 
del Consiglio di Stato, nonche pill recentemente del
Ia Corte Costituzionale. Risale ad esempio agli an
ni '10 la silenziosa rivoluzione operata dalla Cassa
zione romana; la quale, in un tempo, piuttosto ri
stretto ha popolato il panorama della giustizia ammi
nistrativa di un cospicuo numero di giudici speciali, 
traendo a dignita di giudice qualsiasi organo am
ministrativo che avesse attribuzioni decisorie. 

Cos!, spesso contra la chiara lettera delle leggi, 
furono elevati a giudici Ie Giunte Provinciali Ammi
nistrative, i Consigli di Prefettura, Ie Commissioni 
Tributarie, i Comandanti di Porto, gli stessi Ministri 
per alcune materie, i Consigli Comunali e Provincia
Ii per Ie questioni elettorali. 

La Cassazione romana, e noto, agiva in tal modo 33 
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per cercars di creare di fatto quelle garanzie di im
parzialita di giudiziO e regolarita di proce~imento ?h~ 
non erano assicurate dalla legge. Tuttavla contrIbul 
a ridurre I'unita della giurisdizione, che gia non si 
era per l'innanzi affermata pienamente nel nostro 
ordinamento, ad una mera formulazione di principio. 

Fu proprio questo atteggiamento della, Corte r~g~
latrice, in una con la cattiva prova di se medesl,",:I, 
che questi giudici di complemento ha~no dato .In 
ogni tempo, ma in particolare. duran~e II ~entennlo: 
che determino la reazione del Costltuentl contro I 
giudici speciali e I'anatema che essilanc.iarOn? .con 
I'articolo 102 della Costituzione e la VI dlSPOslzlone 

transitoria. 
Fu ancora que I I'atteggiamento giurisprudenziale 

degli anni '10 che rese necessaria l'al1ora grande 
svolta giurisprudenziale, questa volta dovuta alia 
Corte Costituzionale, che ha avuto luogo nella se
conda meta degli anni '60, e che ha comportato I~ 
tardiva, ma non per questo me no apprezzabile, ell
minazione sistematica di tutti i giudici speciali che 
la Cassazione aveva creato. 

Sicche sotto questo profilo, nella evoluzione del 
sistema della giustizia amministrativa, si registra 
per la prima volta una vicenda che si c?~~lud~ defi
nitivamente; ma si conclude nel modo plU Irrazlo~ale 
con iI ritorno, a chiusura del cicio, alia stessa sltua
zione di apertura, senza che possa essere regist~ato, 
a consuntivo, alcun progresso, nemmeno sui plano 
della semplice sperimentazione. 

12. Nell'aula dell'Assemblea Costituente non fu
I'ono molte Ie voci che affrontarono il terna piu deli
cato della giustizia amministrativa, quello che va 
sotta il nome di « riparto delle giurisdizioni » tra i\ 
giudice ordinario e iI giudice amministrati~o.. . 

\I criteria tradizionale fondato sulla dlstInzlone 
tra diritti ed interessi legittimi fu accettato del tutto 
pacificamente. E fin qui, tutto sommat?, nulla di. n~g~
tivo: si tratta, e vero, di una distinzlOne assaI dlff,
cile, perche basata su un elemento discriminante ?,i 
difficile valutazione; tuttavia c'era nel 1947, e c e 

i . , 
oggi, un'abbondante e vivace tradizione glunspru
denziale che, se e incerta ai suoi margini, e per Ie 
controversie di nuovo contenuto, resta nel suo nu
cleo fermamente radicata a quanto fu deciso di co
mune accordo tra loj Corte di Cassazione e il Consi
glio di Stato da un lata e la stessa Corte di Cassa
zione e la Corte del Conti dall'altro, nei c.d., « can
cordati giurisdizionali" degli albori degli annl '30. 

In pill vi e da osservare che Ie controversie su 
diritti so no strutturalmente diverse da quelle su in
teressi legittilni: in queste, al contrario che in quelle, 
iI contenuto sostanziale che vi si versa e caratteriz
zato dal potere unilaterale dell'Amministrazione di 
formulare la regola giuridica del caso concreto. 

L'apprezzamento del giudic:e e pertanto diverso, 
nella sua impostazione fondamentale, in ordine ai due 
tipi di controversia: nel primo tipo e sufficiente clle 
iI giudice verifichi la esistenz(l di un diritto del pri
vato e it carattere dannoso del !atto dell'Amministra
zione; nel secondo tipo lnvece occorre una indagine 
assai piu delicata, che trova il suo centro nel sinda
cato funzionale dell'azione 0, se si vuole, del\'atto 
dell'Amministrazione, per verificare se la regola del 
caso concreto, che I'atto impugnato porta con se 
sia corrispondente nella forma e nella sostanza all~ 
disposizioni di legge. 

La diversa struttul'a del rapporto sostanziale, e 
la conseguente diversa struttura della controversia 
in sede processuale, giustificano ampiamente la esi
stenza di due diversi ordini di giudiCi, e giustificano 
altresf I'indicato criterio di riparto tra Ie lora rispetti
ve sfere giurisdizionali. 

Occorre d'altronde dire che il principio della unl
ta della giurisdizione non ha mai avuto attuazione 
effettiva nell'ordinamento positiv~, ne prima del 1865, 
allorche alcune questioni di diritto erano risolte dal 
giudlce ordinaria, ne do po il 1865 e prima del 1889 
quando, e bene rammentarlo, oltre alia Corte de! 
Conti e agli organi speciali conten.,,:,j (Consigli 
di Leva, ConSiglio Superiore d'istruzione Pubblica 
per Ie questioni relative alia iinamovibilita dei pro-
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fessol'i ordinarl, ecc.), rlmase quella che Persl· 
co (19), rammenta come I( glurisdlzlone)\ del c?n. 
slgllo dl Stato sullo controvc;wsle I'\gllardantl lin· 
tel'pretE1zlone del contl'atti dl prestito pubbllco 0, 
In genere, su tutte Ie question! relative £11 pn;stltl 

pubbllcl. 
A sua volta I'adozlone dl un dlverso cl'lterlo ell 

,'lpnrto avrebbe condotto nuovarnente aile dlscor· 
die trll glucllcl che. 1\1 orcline a\ criteria attLlalmen· 
te vlg€lnte, sono clurate dal 1889 €II '1930,' slapme 
can progress iva attenuazlone dagll ann! 10 In pot. 
per la IIlumlnata opera dl Lliclovico Mortara; e che 
avevano lnoltre avuto 1\ 101'0 antefatto negll oppo· 
sti indlrlzzl che alia soluzlone del conflittl avava· 
no dato II Consiglio ell StatCl e 10. Cassazlone roma· 
na prima e dopa II 1871. 

Vi e da dll'e peraltro, In margine al dlbattlto co· 
stltuzlonale, che lIna COM e non modlficare lIna 
regola til rlparto, lIn'altra e elevarla a norma dl 
grado costttuzionale. Sia pure con formu lazlone 
elastica, gil artlcoll 103 e 113 della Costituzione reo 
pubbllcana hanno "costltLlziOl1alizzato » Ie Iinee por
tanti del nostro sistema di glustlzia ammlnlstratl
va; e questo pLIO dare luogo a molteplicl d1Hlcolta 
nella \.IlterlOl"e evoluzlone del sistema medesimo, 
pregiudlcando la elimlnazlone del difettl In esso 

presentL 
Rlsulta conforme al dettato costltuzlonale che 

la recente legge sui tribunali ammlnlstrativi regio
nail fissl ancora una volta sui vallo b'a diritto e In
teresse iI confine tra Ie sfere giurisdlziona\\ rispet
tive del gludlce ordinario e del gludice ammini-

strativo. 
13. Va detto Pflr inciso che non sembra riuscl-

to quel tentativo dottrinale autorevolmente condot· 
to (20). di vedere ne\l'art. 4 della nuova legge la 

(19) PERSICO, Principii di dlritto ammlnlstratlvo, vol. iI. 
Napoli 1890. pp. 249-250. , II' 4 

(20) CANNADA,BARTOLl, It Dlrltti ad Interessl" ne art. 
della legge sui Tribuna\! Ammlnistrativi Reglonali, In Foro ammo 
1972, III, p, 9 sgg.; 10., la legge sui TAR .• ed I Ilmltl della Glu
rlsdlzlone ammln!stratlva, Rlv. trim. dlr. pubbl. 1972, p. 1970 sgg. .-

} ) 

modlflcs del crlterlo generale cli rlparto delle glu· 
rlsdlzionl. 

Plllttosto in tema ell giurlscllzione la nuova legge 
si segnala per aver aumentato I'area della glurlsdl· 
zlone escluslva del ~Jilldlce ammlnistl'atlvo, prom· 
tando della eccennata formulazlone elastica della 
nOl'lnatlvf:) costituzlonale. 

Alcuni ritengono che la glul'lsdlzlone escluslvt:l 
costitlfisce in nuee 1£1 linea dl tenelenza ottlmale clel 
sistema, II quale dovrebbe evolve"sl verso la deter· 
minazlone eli due grandl eree di giurisdlzlone esclu· 
siva, I'una del gludice ordlnario, I'altra del giudice 
ammlnlstratlvo. In altrl termini sl trattel'obbe dl 
superare II crlterlo di riparto fonda to sulle sltua
zionl soggettive per sostitull'lo con LIn crlterio dl 
rlparto per materle. 

Sulla utllita di L1na tale linea dl tendenza ml sono 
In parte gla pronunclato; posse aggillngere che, se 
adeguatamente preparata, una evoluzlone del gene· 
re comportera nel tempo lIna maggiore semp!ielta 
e funzionalita del sistema a potra pertanto assicu
I'are una migliora glustizla. 

AI momenta, peraltro, non saprel scorgere, a 
propos Ito della gillrisdlzione esclus{va, alcuna slcu· 
ra linea di tendenza: non c'e campo nal quale pos
sa dimostrarsl con maggiore chiarezza che II legl· 
s!atore procede senza una rigorosa direttrice e che 
10 stesso gludlce esclusivo svolge aziona priva di 
panorami. 

Severo ma non arbitrarlo e al rlguardo II giudizio 
del Nigro (21), secondo II quale la giurisdizlone 
escluslva eostituisce insreme "un enigma e un 
aborto II: "enigma» perche non 5i e aneora chlari· 
to se essa dia luogo ad un tipo di processo essen
zlalmente diverso dal processo di legittimita, ov
vero se dia luogo soltanto ad un ampliamento del
I'ambito della conoscenza del giudiee della legltti· 
mita, ehe resta pur sempre giudiee eli solo annulla
mento; "aborto ", perche nonostante I'importanza 

(21) NIGRO, Problemi, cit., pag. 1858 sgg. 37 
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che si dette nel 1923 alia introduzione nel sistema 
di tale «dimensione " giurisdizionale, in rea Ita essa 
non ha dato che miseri risultati e non ha cambiato 
di molto iI quadro complessivo della giustizia am-
ministrativa. 

Senza voler in questa sede complicare il discor-
so dirb soltanto che a ridurre la giurisdizione esclu
si~a ad una riforma non del tutto riuscita hanno 
cooperato insieme iI legislatore e iI giudice. II pri
mo, dopo averla creata nel 1923, ha cominciato 
ad indebolirla pochi anni appresso quando Ie ha 
tolto Ie controversie di impiego concernenti gli 
enti pubblici economici. Piu recentemente, mentre 
con la legge sui T.A.R. ne aumentava Ie materie, 
con 10 Statuto dei lavoratori e probabilmente anche 
con I'ultima legge sui processo del lavoro, ne ridu
ceva I'ambito complessivo, e soprattutto ne po
neva in crisi iI principio ispiratore, quello per cui 
soltanto uno dei due ordini di giudici deve cono
scere delle materie di giurisdizione esclusiva. COS! 
ad esempio, in una stessa materia, I'impiego presso 
enti pubblici, si hanna oggi sotto il profilo della 
giurisdizione, addirittura tre situazioni differenti: 
nella prima versa I'impiego con gli enti pubblici 
economici, affidati prevalentemente al giudice ordi
nario rna con notevoli incursioni del giudice ammi
nistr~tivo; nella seconda versa I'impiego pubblico 
con enti diversi dallo Stato ove la prevalenza e del 
giudice amministrativo, rna ~on e escluso I'inter
vento, anche mediante annullamento di atti ammi
nistrativi, dei Pretori; nella terza infine rientra 
I'impiego statale che la Cassazione sembra aver 
sottratto aile norme processuali dello Statuto dei 
lavoratori. 

Delia mancanza di un orientamento sicuro in 
sede legislativa e prova anche la legge sui T.A.R.: 
"Ia quale, ponendo Ie concessioni tra Ie materie 
di giurisdizione esclusiva ha, poi, a questa sottrat
to Ie controversie relative ai profili patrimoniali; 
e, ancora, consentendo esplicitamente in questa 
sede, Ie sentenze di condanna ha poi provveduto a ri-
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durre a ben poco I'utilita concreta dell'ampliamen
to dei poteri decisori del giudice amministrativo 
perpetuando la vecchia, e mai giustificata, Iimita
zione che lascia fuori dell'ambito della giurisdizione 
esclusiva i c.d. diritti patrimonali conseguenziali. 

Pari aile incertezze legislative e la timidezza 
giurisdizionale, che ha ridotto quella che nel 1923 
veniva salutata come una riforma fondamentale ad 
un « rito ibrido", secondo la formula usata da 
autorevoli esponenti dello stesso Consiglio di Sta
to (22); non avendo ritenuto dipotersi avventurare 
al di fuori degli angusti ambiti.del giudizio di an
nullamento e pertanto costringeri~o la tutela dei di
ritti nella inadatta forma della tutela degli interessi. 

14. Con la legge sui T.A.R., che ha creato i 
giudici amministrativi di primo grado, riducendo iI 
Consiglio di Stato al ruolo importantissimo, rna non 
di trincea, di giudice di seconda istanza, iI siste
ma della giustizia amministrativa si pub dire com
pletato. 

Sono stati riassorbiti anche i vuoti provocati 
dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, in 
particolar modo la lacuna c'onseguente alia avvenu
ta eliminazione delle Giunte Provinciali Ammini
strative. 

La nuova legge ha modificato anche alcune nor
me processuali, che per la loro rigidita avevano 
per I'innanzi dato luogo ad un sostanziale diniego 
di giustizia: mi riferisco, in particolar modo allo 
art. 21, che mitiga Ie conseguenze del mancato de
posito della copia del provvedimento impugnato. 
Largamente migliore della precedente e la discipli
na dei rapporti tra ricorsi amministrativi e ricorsi 
giurisdizionali, con il tram onto della definitivita del 
provvedimento come presupposto processuale. An
che la normativa sui silenzio e assai piu aggiorna
ta di quella che si usava ricavare dal testa unico 
comunale provinciale del 1934. 

(22) MEREGAZZI, citato da NIGRO. Problemi, cit. loc., 
ult. cit. 39 
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In definitiva, a parte I'oggetto proprio della ri
forma, e cioe I'attuazione del doppio grado di giudizio 
nel processo amministrativo, si pub dire che la 
nuova legge ha ritoccato, migliorandola in pili pun
ti, la disciplina strutturale di tale processo. 

Si tratta peraltro di t'itocchi: II processo ammi
nistrativo e sostanzialrnEinte rimasto, dopo la isti
tuzione dei T.A.R., quello che era prima della Idro 
istituzione. Con tutti suoi pregi; ma anche con 
tutti i suoi difetti. 

Cosi, ad esempio, il tema centrale del processo, 
quello che 10 caratterizza, e cioe I'oggetto del gill
dizio, non e stato affatto ridefinito; e cia nonostan
te che non si possa dubitare che spostando I'atten
zione del giudice dall'atto amministrativo, sui qua
Ie oggi e troppo concentrata, all'intero area di svol
gimento dell'azione amministrativa, si veniva certa
mente ad incrementare la produttivita, in termini 
di giustizia, se cosi si pub dire, del processo ammi
nistrativo. 

Si pub dire con cib che in tal modo si e perduta 
una preziosa e forse non ripetiblle occasione? Non 
c'e dUbbio che il legislatore abbia perso un'ocea
sione e in questo trova d'altronde molte attenuanti 
se non addirittura la piena giustificazione; eben 
possibile peraltro che la nuova legge serva 10 
stesso, al di la delle sue formule intese a conser
vare il processo amministrativo tal quale esso oggi 
si presenta, a farne evolvere Ie strutture, per effet
to della giurisprudenza che, sulla base della legge, 
si formera. 

Gia e da dire, ed e stato anzi gia molto acuta
mente detto (23). ehe II tipo di processo che oggi 
si svolge innanzi al ConSiglio di Stato non €I pili .
nonostante la fedelta aile veeehie formule e ai vec
chi principi -, II processo costruito tra II 1889 e 
II 1907. 

II rilievo determinante dell'atto amministrativo ri-
sulta oggi in molti modi temperato: anzitutto sotto 

(23) NIGRO, Problemi, cit., p. 1836 5gg. 
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il profilo della introduzione del giudizio, in quanto 
si consente che il processo si instauri anche prima 
(sia pure eccezionalmente) (24). ed anche senza 
II provvedimento amministrativo, nel caso del si/en
zio. In secondo luogo la rilevanza dell'atto si e ridot
ta sotto il profilo dell'oggetto del giudizio poieha il 
giudice si e sempre pili preso carico di esaminare 
gli atti preparatori del procedimento, com'e dimo
strato dalle vicende che nel tempo si so no SUCC0-
dute in tema di motivazione. Da ultimo, la rilevan
za dell'atto e scemata anche per quanto attieno 
al criterio del giudizio, 'nei casi almeno in cui la 
indagine sull'eccesso di potere non si arresta alia 
valutazione, a fronte delle figure sintomatiche del
I'atto in sa considerato, ma si estende, sempre per 
iI tramite delle figure, al raffronto sostanziale tra 
I'atto e la realta sulla quale I'atto ha inciso 0 e de
stinato a incidere. 

15. II legislatore non ha eaptato i suggerimenti 
Ch0 provenivano dalla stessa giurisprudenza del Con
siglio di Stato, ma non si potrebbe fargliene una col
pa, dato che questi suggerimenti vanno desunti qua e 
18 in una giurisprudenza che da un lato e diffieilmen
te interpretabile 0 dall'altro nel suo atteggiamento 
complessivo e ferma da molti anni sulle sue posizioni, 
ormai imbrigliata dal peso della sua pur encomiabile 
tradizione. 

La vera spinta in avanti forse con molti strappi e 
lil0lti disorientamenti, si avra per effetto della giuri
sprudenza dei T.A.R., anche per come essi sono stati 
concepiti dal legislatore, per come viene effettuato 
il reclutamento dei primi giudici e per f'ambiente nel 
quale essi si troveranno ad operare. 

Sat'anno i T.A.R., presso i quali tutto si presenta 
inedito e privo di tradizione dai giudici agli avvocati 
a quello che potrebbe chiamarsi I'ambiente di riso
nanza delle loro decisioni, a creare Ie nuove struttu-

(2?·. ~on5. Stata, Ser. VI, 13 glugna 1971, 11. 375, in Foro 
TAR. 197"3, III, vol. 19 5gg. 
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re di un altretanto inedito processo amministrativo. 
Anzi iI Consiglio di Stato, come giudice di appello, 0 

come c stato piacevolmente detto, giudice di '( cas
sappello" (25), intendendo sottolineare Ie caratteri
stiche peculiari del mezzo di impugnazione avverso 
Ie sentenze dei T.A,R.; il Consiglio di Stato, dicevo, 
avra il suo bel da fare per impedire che ove oggi c'e 
un processo amministrativo non ve ne siano domeni 
tanti quanti sono i T.A.R. Sono peraltro convinto che 
nella osmosi di esperienze che iI doppio grado di 
giudizio consente ed anzi ripone, sorgera un proces
so amministrativo diverso da quello attuale nonostan
te che sia regolato da norme sostanzialmente iden-

tiche. 
In questo io penso che possa scorgersi, al di la 

dei "itoccni espressamente apportati alia disciplina 
del processo amministrativo e al di la, ovviamente, 
dell'affermazione del doppio grado di giudizio, l'eHet
tiva capacita innovativa della legge sui T.A.R.: capa
cita innovativa non consistente in una ennesima rifor
ma del processo ma nella istituzione di giudici ehe 
per come sono stati pensati e per corne e dove agi
ranno, non potranno non rinnovare profondamente I: 
vecchie e un po' logore strutture del processo amml-

nistrativo. 
Ritornando al giudizio riportato in apertura non mi 

sembra ottimistico dire ehe, pl'Oprio per Ie ragioni da 
ultimo sottolineate e nonostante Ie molte mende di 
cui la legge si fregia, tra Ie quaJi assai grave anche da 
un punto di vista costituzionale, la disciplina della car
riera dei giudici regionali, ehe non sembra idonea ad 
assicurarne I'indipendenza; non mi sembra ottimisti
co, ripeto, ritenere che la legge sui T.A.R. non sia 
una occasione persa per iI miglioramento del sistema 
della giustizia amministrativa, 

Ne mi senti rei di dire, in conclusione, soprattutto 
rammentando a me stesso quanta parte del dibattito 
sulla giustizia amministrativa si e svolta in ogni tem-

(25) FAZZALARI, II u doppio grado" nella le9ge sui Tribunali 
Ammlnistratlvl, In Riv. trim. dir. pubbl. 1972, p. 1900. 
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po sui temi fondamentali della giustizia e della liber
ta e quanta convinzione si e in questo settore, molto 
piu che in altri, mostrato che giustizia significhi essa 
stessa liberta, che la storia della giustizia amministra
tiva sia storia di occasioni perdute. Pur nella confu
sione coneettuale che ne ha accompagnato la nasei
ta e la erescita, pur nel disorientamento dei riform?
tori e nelle incertezze degli utenti, I'edificio iniziato 
all'indomani dell'unita d'ltalia si mostra sufficiente
mente artieolato e sperimentato per erogare un buon 
volume di giustizia. 
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PIANO 
DEGLI 
STUDI 

Biennio di istruzione 

PRIMO ANNO 

Dil"itto Costituzionale * 
Istltuzionl di diritto pl·ivato * 

Economio politico * 
Dlritto penale • 

Lingua stranlera (*J * 
Nozioni di calcolo 

Nozloni di fisica 
Nozloni di chimlca 

Ordinamenti e regolamenti 
Stati giuridici del persona Ie 

Topografla 

Arml, tiro ed esplosivi 
Mezzi tecnici 

SECONDO ANNO 

Diritto amminlstmtivo * 

Scienza delle finanze e diritto 
finanziarlo * 

Diritto processuale penale • 
Diritto penale * 

Lingua straniera (*J • 

Geografia politica ed econo
mica * 

Sociologia • 

Staria moderna 

Ordinamenti e I·egolamenti 
Stati giurldici del personale 

Topografia 

Armi, tiro ed esplosivi 

Mezzi tecnlci 

----------.-~-----------------------------

(*J Francese 0 inglese, obbllgatoria a scelto. E' In facolta dell'allievo seguire anche it 
corso quadriennale per I'altra lingua ovvero quello per la lingua tedesca. 

Gil esami superati nelle materie Indicate con un asterisco sono riconosciutl validi 
al flnl dell'ammissione (a giudizio dei competenti consigli accademici) al secondo 0 
terzo anno delle facolta di glurisprudenza, di scienze politiche 0 di economla e com
mercio per it conseguimento della relativa laurea. 
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Biennio di applicazione 

PRIMO ANNO 

Diritto di pollzla 
Dirltto internazionale • 
Diritto del lavoro * 

Lingua straniera (*J • 
Storia militare 

Medicina legale • 

Tecnlca dei servizi di polizla -
segnalamento 

Tecnica della motorizzazione 

Arte militare, impiego tattico 
dei repartl e fortlficazioni 
campali 

Merceologia 

Contabilita generale dello Stato 

Governo del personale 

SECONDO ANNO 

Statlstlca • 
Dirltto della clrcolazione 
Diritto penale militare di pace 

e di guerra 
Politica economica • 

Lingua straniera (*J • 

Storia dei partiti e del movi-
menti politici • 

Antropologia criminale • 

Tecnica delle Investigazioni 

Tecnica del traffico e della circo-
lazione-infortunistlca stradale 

Arte militare, impiego tattico 
dei reparti e fortificazioni 
campa Ii 

Tecnlca delle trasmissionl 

Amministrazlone e contabitita 
dei reparti del Corpo 

• Attivita sportiva: ginnastica atletica, nuoto. equitazione, judo, scherma. 

G Ciascun anna del primo biennio prevede un viaggio di istruzione in Italla 0 all'estero 
e si conclude can it campo estivo. 

--------------------------------------~ 
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I DOCENTI 

AMATO prof. Antonio 
BF.RRIOLA cap, Felice 

BONICHI dott, Ettore 
Cft.FORA dott. Vincenzo 

CARULLI prof. Nicola 

CIALDEA prof. Basilio 

COR llANO' magg. Gaetano 

D'AGATA prof. Carmela 
DELLI PAOLI gen.le Gennaro 

DEL VECCHIO prof. Edoardo 
DE ROSA ten, Tommaso 

01 RENZO prof. Francesco 

FAVRETTO t. col. Marcello 

FONTANESI prof. Mario 

GAROFALO col. Francesco 
GERA prof. Giovanni 

GHERA prof. Edoardo 
LATAGLIATA prof. Angelo Raf

faele 
MARTINES prof. Antonio 

MASSI prof. Ernesto 

MELLI col. Oreste 

MINUTILLI prof. Federico 
MORMILE prof. Marlo 
MOSCARINI prof. Lucio Valerio 

MURER col. (a) Giuseppe 
MURINO magg. gen. M. Pasquale 
ONELLI prof. Onello 
PACE prof. Alessandro 

Lingua inglese. (9" e too corso) 
T ecnica della motorizzazione. (So 

corso) 
Dlrltto dl Polizia. (S" corso) 
Tecnlca del servizl dl polizia e 

Segnalamento. (So corso) 
Dirltto processuaie penale. (9" 

corso) 
Storia dei partiti e dei movimen

ti politici. (7" corso) 
Govemo del persona Ie. (So 

corso) 

Statlst/ca. (7" corso) 
Dlritto penale militare di pace 

e di guerra. (7° corso) 
Storia modema. (9" corso) 
Armi, tiro ed esplosivi. (9" e 100 

corso) 
Contabilita generale dello Stato. 

(S' corso) 
Tecnica delle trasmissioni e 

mezzi teenlci. (7" e 90 corso) 
Antropologia crimina Ie. (70 

corso) 

Arte militare. (70 e S" corso) 
Scienza delle flnanze e diritto 

finanziario. (9° corso) 
Dirltto del lavoro. (So corso) 

Diritto penale. (9" e 100 corso) 
Nozloni di calcolo e nozioni di 

flsica. (10" corso) 
Geografia politic a ed economi

ca. (90 corso) 
Ordlnamentl e regolamenti - Sta

ti gluridici del personale. (9 0 

e 100 corso) 
Merceologia. (S" corso) 
Lingua francese. (90 e 10" corso) 
Istituzioni dl diritto privato. (10" 

corso) 
Mezzi tecn/ci. (10' corso) 
Medicina legale. (SO corso) 
Lingua francese. (7' e So corso) 
Dir/tto cost/tuzlonale. (10" corso) 

I i 

PILLIRONE dott. Salvatore 

PINTO p~of. Giovanni 

RALLO magg.t.s.g. Renata 
RIVA prof. LUigi 
SALVETI col. Gaetano 
SCOCA prof. Franco 
SETTANNI magg. gen. Rocco 

VALENTI prof. Angelo 
VALLAURI prof. Carlo 
VELLA prof. Giuseppe 

ZOANI ten. gen. (a) Adolfo 

Tecn/ca delle Investigazlonl. (70 
corso) 

Economla politlca e Polltlca eco-
nom/ca. (7' e 100 corso) 

Topografia. (9' e 100 corso) 
Nozioni di chlmlca. (100 corso) 
Storla militare. (SO corso) 
Dlritto ammlnlstratlvo. (90 corso) 
Dirltto della circolazlone e Tec-

n/ca del trafflco e della circo
lazlone. (70 corso) 

Dlrltto Internazlonale. (SO corso) 
Sociologla. (90 corso) 
Lingua Inglese. (7" e So 'corso) 

Ammlnistrazlone e contabillta 
del repart!. (7° corso) 
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I DOCENTI 

ABBRACCIAVENTO magg. Gio
vanni 

APARO magg. Pietro 
BALDELLI prof.ssa Elodia 
BARRA SCHIANO dott. Maurizio 
I3EVI LACQUA dott. Fernando 

BRUNI BIMONTE prof.ssa Ada 
CALDORA dott. Gaetano 

CAPUANO cap. Alberto 

CASMIRRI dott.ssa Silvana 
CELLI prof. Silvano 

CESAR I cap. Piero 

COR llANO' magg. Gaetano 

CRISAFI magg. Lorenzo 

DELFINO cap. Roberto 
DE ROSA ten. Tommaso 
DI RAIMONDO dott. Marco 
LUZZI dott. Aldo 
MARTINES dott. Giangiacomo ....... 
MEZZANOTTE dott. Carlo 
MOSCATELLI prof.ssa Diana 
NUZZO cap. Giuseppe 

NUZZO prof. Marlo 

ORLANDO dott. Pietro Romano 
PALUMBO dott. Giacomo 
PESSI dott. Roberto 
RAJA cap. Maurizio 

RAZZOLI t. col. Ailgi 
RUGGIERI prof. Giovanni 

Ordinamenti e rego/amenti - Sta
ti giuridici de/ persona/e. (90 

e 10' corso) • 
Economia po/itica. (100 corso) 
Lingua francese. (7" e 80 corso) 
Antrop%gia crimina/e. (7° corso) 
Storia dei partiti e dei movi-

menti po/itici. (7" corso) 
Lingua francese. (90 e 10' corso) 
Diritto porcessua/e pena/e. (9 0 

corso) 
Diritto pena/e militare. (7' cor

so) Contabilita genera/e dello 
Stato e Governo de/ persona
/e. (80 corso) 

Storia moderna. (9° corso) 
Geografia politica ed economi

ca. (9' corso) 
Diritto della circo/azione. (70 

corso) 
Tecnica dei servizi di polizia e 

segna/amento e Mezzi tecnici. 
(80 e 9" corso) 
Tecnica de/ traffico e della cir

co/azione e Soci%gia. (70 e 
9" corso) 

Armi, tiro ed esp/osivi. (9' corso) 
Topografia. (90 e 10° corso) 
Diritto amministrativo. (9° corso) 
Diritto dl Polizia. (80 corso) 
Nozioni di ca/c% e Nozioni di 

fisica. (10' corso) 
Dlritto costituziona/e. (10' corso) 
Lingua Inglese. (70 e 8' corso) 
Tecnica delle trasmissioni. (70 

corso) 
/stituzioni di diritto privato. (10' 

corso) 
Diritto internaziona/e. (8' corso) 
Statistica. (70 corso) 
Dlritto de/ Lavoro. (8' corso) 
Armi, tiro ed esp/osivi. (10' 

corso) 
Arte militare. (8' corso) 
Nozioni di chimica (100 corso) 

.... ~ 

SALERNO magg. Vittorio 

SALVI dott.ssa Rita 
SANCETTA dott. Antonio 
STARO magg. med. Francesco 
TREGLIA cap. Pietro 

TUTINO dott. Salvatore 

ZINNI cap. Francesco 
ZUCCARO prof. Ennio 

Tecnica delle investigazionl e 
Amministrazione e contabilita 
dei reparti del Corpo. (70 

corso) 
Lingua inglese. (90 e 10' corso) 
Diritto penale. (9' e 100 corso) 
Medicina legale. (80 corso) 
Storia militare e Mezzi tecnici. 

(80 e 10' corso) 
Scienza delle finanze e diritto 

finanziario. (9' corso) 
Arte militare. (70 corso) 
Po/itica economica. (7' corso) 

______________________ ~ .... _ ...................... m .. __ ........ ________________________ __ 
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SCHERMA 

MINUZZI col. (a) G. Battista 
PASTENA cap. Giuseppe 

EQUITAZIONE ... 
VALENTINI magg. Valentino 
AGRETTI cap. Franco 

EDUCAZIONE FISICA 

MOTRONI prof. Francesco 
VARI magg. Colombo 
DELFINO cap. Roberto 
NUZZO cap. Giuseppe 
ZINNI cap. Francesco 
FELTRINELLI cap. Tobia 

NUOTO 

MOTRONI prof. Francesco 
SUDANO m.llo Antonio 

JUDO' 

GENOLINI sig. Maurizio 
BRESSAN m.llo Antonio 
PIERI app. Plero 

TECNICA DELLA MOTORIZZAZIONE 
(esereitazioni applieative) 

SCALI brig. SergiO 

Gli ufficiali 
del quadro permanente 

Magg. Generale ZAMBONINI Remo - Comandante 

Colonnello MELLI Oreste - Comandante in 2" 

Ten. Colonnello MAGISTRI Francesco - Ufficiale Superiore ad. 
detto al Comando 

Maggiore t.s.g. 

Maggiore 

Maggiore 

Maggiore 

Maggiore 

Maggiore Med. 

Capitano 

Capitano 

Capitano 

Capitano 

Capitano 

Capitano 

Capitano 

Capitano 

Ten. Cappo 

RALLO Renato - Comandante Battag/ione AI. 
lievi 

CRISAFI Lorenzo - Capo Ufflcio Comando e 

Comandante Reparto Corsi Vari 

CORLIANO' Gaetano - Capo Ufficio Addestra. 
stramento. e Studi e Direttore aUivita ginnico
sportive 

ABBRACCIAVENTO Giovanni - Comandante Re. 
parto Servizi 

SALERNO Vittorio - Capo Ufficio Amministra. 
zione 

STARO Francesco - Dirigente Servizio Sanitario 

TREGLIA Pietro - Consegnatario responsabile 
Magazzino V.E.CA 

CAPUANO Antonio - Ufficiale addetto al/'Uf. 
ficio Addestramento e Studi . Capo Sezione 
Studl 

DELFINO Roberto - Comandante 1" Cpg. S. Te. 
nenti Allievi 

SERAFINO Angiolino - Ufficiale addetto al/'Uf. 
ficio Addestramento e Studi per Ie attivlta gin. 
nico·sportive 

ZINNI Francesco - Comandante 2' Cpg. S. Tenen. 
ti AI/ievi • Aiutante Maggiore in 2" Btg. AI/ievi 

NUZZO Giuseppe - Comandante 1/1 Cpg. Al/ievi 
Ufficiali 

RAJA Maurizio - Ufficiale addetto al/'Uff/cio 
Addestramento e Studi . Capo Sezione Sinossi, 
Pubblicazioni e Biblioteca 

FELTRINELLI Tobia - Comandante 2" Cpg. AI/ie· 
vi Ufficiali 

MATTIA Antonio - Assistenza Spiritua/e 51 
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I SOTTOT~ENTI DEL T CORSO 
(2" anno dl appllcazlone) 

" 

j. 

j 
t, 

AIELLO Raffaele LOMBARDI Romano 

ALI BRANDI Domenico MASlA Renato 

BASTREGHI Stefano METTI Plerluigl 

BAUCO Luciano NINNI Filippo 
" . 

BAX Massimo ORTOLANO Vincen~o 

BRAVI Alberto PERRI Gilberto 

CICCARESE Flavio PISCINI Giuseppe 

COMANDUCCI Donato POZZO Giancarlo 

CORSI Giuseppe RAFFAELE Angelo 

CUTELLE' Rosario ROCA Vlncenzo j 

DE PALMA Alvaro ROMEO Domenico 

DE SANTIS Florio SABBATINI Nazzareno c, 

"J-;> 

DE VINCENZO Andrea SAVA Vincenzo 
"l, 

....,-.,~~--;,~~~; .~,1 
~~-'. ;i.·· ... ·-:~ 

DIVONA Raffael!o SCIUTO 'Sebastiano . 
" . 

DOMINICI Pietro SCOTTI Silverio 

GIANFICO Luigi SGANDURRA Carlo m 
'j 

lOB Guido SIRECI Antonio 

I<URECSI<A Alessandro TRUZZI Gaudenzio 

.52 LODI Emilio VENEZIA Giacomo 



I SOTTOTENENTI DELL'8u CORSO 
(1" anno di applicazione) 

AUTOLITANO Natalino MARGHERITO Salvatore 

BRINA Renato MICILLO Raffaele 

CASSIANO Michele MORETTI MIchele 

CHIECO Nunzio NACUZZI Adriano 

CINELLI Glancarlo NARD! Martino 

COCOZZA Clro NARDIELLO Aldo 

CORVO Carmine NAVE Lorenzo 

CRISTINI Roberto PATRIZI Valerio 

CUCURAC\-II CoslmCJ PETRICELLA Salvatore 

DE SANTlS Carmine PINl Amedeo 

DI RITO Angelo 
PIPITONE Andrea 

DI VINCENZO Antonlno 
PURPURA Nunzio 

DOMINICI Nando 
RAZZANO Roberto 

D'OTTAVI Wolfango 
,I ROSSO Vlncenzo 

FERRI Francesco 

SAGA Pietro Luigi 
GAUTIERO VItale 

SANTORO Francesco 
GENOLINI Maurlzio 

GERMANI Massimo 
SASSONE Antonio 

GIGLI Vlncenzo TAGLIENTE Francesco 

GREGORI Domenico TURILLO Matteo 

54 lVALDI Claudio VULPIANI Domenico 
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GLI ALLIEVI DEL g. CORSO 
(2" anna di istruzione) 

AMBROSINO Eboli 

AMODIO Camillo 

ANCORA Francesco 

BOSCO Roberto 

CARAMELLI Piero (Capo Scelto) 

CARELLA Enrico 

CARLUCCIO Lucio 

CARLUTTI Angelo 

CIANCHELLA Vincerizo 

CIAVARDINI Mauro 

CONDEMI Marcelle 

DA CORTE Piergiorgio 

DAGA Guido 

D'ANGELO Nicolo 

DE CARO Pasquale (See Ito) 

DE MATTEO Luigi 

DE PORCELLINIS Emanuele 

DEZANITullio 

01 BALLO Giovanni 

DISPENZA Filippo 

DISTINTO Alessio 

DORIA Silverio 

FEBO Giovanni 

FELTRINELLI Vincenzo 

FERRARO Giuseppe (lstruttore) 

FIERRO Stanislao 

FINOCCHIO Fortunato (Istrut
tore) 

GENTILI Bruno 

LA FATA Salvatore (Capo Scelto) 

LA VIGNA Leonardo 

LlBRIANI Artenio 

LlCCIARDELLO Vincenzo 

MARANGONI Alessandro 

MARINIELLO Sergio 

MELARAGNI Gianfranco 

MIELE Carmine (Istruttore) 

NORRITO Giuseppe (Scelto) 

PENNISI Salvatore 

PIAN ESE Giuseppe 

PICCOLANTONIO Giovanni 

POSTIGLIONE Francesco 

PREZIOSI Domenico 

ROMOLI Dario 

RUSTIA Federico 

SALOMONE Giuseppe 

SALVEMINI Michele 

SAVI Domenico 

SERRAPICA Modesto 

TEOLIS Claudio 
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GLI AlLlEVI DEL 10~ CORSO 
(1" anna di istruzione) 

BARBARO Tommaso DE IESU Antonio 

BARBATO Michelangelo DE MARCO Domenico 

BISBIGLIA G. Battista DIAFERIA Vincenzo 

CALABRIA Enzo 01 CEGLIE Cosimo 

CAPELLI Francesco 01 PETRILLO Antonio 

CAPIZZI Andrea Dt TIMOTEO Giullo 

CAPOOILUPO Angelo ERRANTE PARRINO Antonio 

CAPORALE Luciano ESPOSITO Antonio 

CAPUTO Rosario FELE Giuliano 

CARACCIOLO Biagio FER LIZZI Felice 

CARELLA Vincenzo FRISINA Massimo 

CARLINO Michele FULLI Vittorio 

CASO Ciro GAMBUZZA Pietro 

CASTO Rossano GIAMPIETRO Gaetano 

CERULO Filippo GRECO Cataldo 

CIOLFI Antonio GUAGLIONE Pasquale 

CIRIELLO Vito IMPECIATI Luigi 

COGLIANDRO Domenico LA MANNA Gianni 

CONSALVO Gianfranco MACCARONE Enrico 

COST A Antonino MAMMONE Pasquale 

D'AGNANO Vincenzo MANZO Pasquale 

D'AGOSTINO Goffredo MARUCCIA Cosimo 

D'AMBROSIO Massimo MASALA Giuseppe 

D'ANGELO AntoniO MASSAI Luciano 

DE CARLO Mariano MASSAIA TiberiO 
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