
dmnemca 
Le accuse 
alia Legge 
Dieci punti per una riforma 

Art. 157 — I.e diuse ili tutti indistiu-
tamente i funzionari della maidstratura 
giudicante e del ministero pubblico si 
compongono di zimarra nera, con cin-
tura di seta, guarnita di nappine, toga 
di lana nera con maniche rialzate c an-
nodate alle spallc con corduni, tocco, 
ossia berretto nero, e collare di tela 
batista. 

Art. 161 — Nelle riunloiii solenni... la 
toga del primi president) e dei procu
rator] general! delle corti di Cassazione 
e dJ Appello, del presidente di sezione 
e awocato generate di Cassazione c con 
batolo e strascico. Per quest! ultimi lo 
strascico e piu corto. 

(GH articolt che iUustrano le due vi
gnette sono tratti dal Regolamento ge
nerate giudlziano n. 2641. risalente al 
14 dicembre 1865 e ancora in vigore). 

Un groviglio di connivenze, di 
leggi fasciste, di strutture arcai-
che sotfocano ancora oggi la giu 
stizia italiana. Ma non e solo di 
questo che si tratta: un gruppo di 
avvocati e magistrati democratic! 
ha elaborato un documento che in-
dica i nodi essenziali da sciogliere 
e gli obiettivi immediati da rag-
giungere. Eccoli, in rapida sintesi. 

% Spezzare i vincoli che legano gh 
organismi della giustizia ammini-
strativa al potere esecutivo. Per 
raggiungere questo obiettivo e ne-
cessario eliminare ogni ingerenza 
governativa nei principali organi 
di giustizia ammmistrativa 

% Rendere in ogni suo provvedi-
mento responsabile la Pubblica 
Amministrazione, stabilendo ll di-

" ^ 

Se le norme 
si applieassero 

II «Comitate di agitazione per ;a giustizia* di Roma na preparato e 
diffuso un opuscolo per dimostrare che, applicando sul serio le attuah 
norme processuaU, si dloccano di fatto tutti l procedimenti giudizian. I) 
libretto mette in luce da un lato la carenza di una legislazlone moderna 
e dall'altro l'mutilita di arcaiche norme, ancora oggi in vigore sulla 
carta ma non piu appllcabili. Ne pubblichiamo alcune. seguite dal com-
mento del « Comitato di agitazione » che invitava gli awocati a ncorrere 
al singolare ostruzionismo di a attenersi ngidamente alia legge » come forma 
di protests per la mancata riforma dei codici. 

Procedura c iv i le 

Art. 57 — II cancelliere docu
m e n t a tutti gli effetti le attivita 
degll organi giudizian e delle par-
tl. Egli assiste il giudice in tutti 
gli atti dei quali deve essere for-
mato il processo verbale. Quando 
11 giudice prowede per iseritto, 
U cancelliere stende la scrittura. 

II giudice non dece folterare 
I'assenza del cancelliere e. se la 
tollera, t difensori devono non so
lo nftutare dt stendere t verbalt, 
ma contestare la verbaltzzazione fat-
ta da chtunque altro, ed eccepirne 
la nullita con atto depositato in 
cancellerwu 

Art. 59 — L'ufficiale giudiziario 
assiste il giudice in udienza. 

II giudice non deve tollerare I'as
senza dell'ufficiale giudiziario e, se 
lo lollert, i difensori solleveranno 
formale eccezione. 

Art. 81 — I/lntervallo tra le udien-

ze dl tstruzione non puo essere su-
periore a quindici giorni. 

II giudice deve osservare la nor
ma anche se le singole udienze ten-
gano a nsultare sovraccariche. 1 
difensori esigeranno. a loro volta, 
che i rinvit siano confenuti nello 
spazio di 15 gtornl. 

Procedura p e n a l e 

Art. 307 — 1 magistrati, anche se 
appartenenti al pubbheo ministe-
ro, sono obbligati al segreto per 
tutto cio che concerne gli atti di 
istruzione 

II giudice istruttore. il magtstra 
to del P.M , il pretore non dctono 
tollerare che g!i atti di istruzione 
siano assunti in presenza di estra-
net. neppure se gh esiranei siano 
altri magistrati, e devono esigere 
dai capi dei nspettivi ulfici di poter 
dtsporre dt idonei locali separati 1 
difensori ctgileranno sul nspetfo 
delle condizioni di segretezza, e in 
caso di inosservanza solleveranno 
contestazione. 

J 

ritto di unpugnare ogni suo atto 
davanti ad un Tribunale. 

9 Nella giunsdizione ordinaria e 
necessario assicurare una posizio-
ne paritetica a tutti * giudici, non 
solo quando emettono le sentenze 
ma anche nell'autogoverno dello 
Ordine e nella autogestione dei 
centri di lavoro. 

% Il Pubblico Ministero, che e il 
magistrato che istruisce i proces-
si, e stato fatto oggetto di fre-
quenti e non disinteressate atten-
zioni da parte dell'esecutivo, che 
vede in questo istituto un podero-
so s trumento di potere. Bisogna 
realizzare la autonomia interna di 
tutti i componenti deH'ufficio del 
Pubblico Ministero, perche solo 
cosi le scelte politiche di caratte-
re autoritario, realizzate nell'eser-
cizio della azione penale, siano so-
stituite da scelte progressive. 

# Dare un diverso assetto alle 
professioni cosiddette « l i b e r e » 
che costituiscono « l a rete di con-
nivenza» con il potere dirigenzia-
le. L 'awocato o il consulente stan-
no sempre piu diventando tecnici 
al servizio delle grosse societa pri
vate. Bisogna assicurare un nuovo 
ruolo a queste professioni, ponen-
dole al servizio non piu di singoli 
o di gruppi, m a di tutta la collet-
tivita Solo cosi si pu6 realizzare 
nella sostanza, il principio dell'ef-
fettivo diritto alia difesa sancito 
dalla Costituzione e attuato. ora. 
solo formalmente. 

£ Le attuali leggi dl Pubblica Si-
curezza cost i tuiscono un altro no-
do da sciogliere. La legge Terraci-
ni insiste in proposito su alcuni 
principi fondamentali: attribuzio-
ne dei compiti di natura ammini-
strativa non piu agli organi di po-
lizia ma a organismi di estrazione 
democratica (sindaco, giunta co-
munale) riduzione del poteri di 
prevenzione e repressione della 
polizia, che di fatto condizionano 
in misura massiccia una serie di 
attivita del cittadino. 

f El iminare l'esasperato fiscali-
s m o e formalismo del processo ci
vile che favoriscono i ricchi per
che hanno maggior forza per re 
sistere, e danneggiano i poveri 

0 Cambiare i codici attuah che 
sono ancora il retaggio di conce-
zioni e istanze fasciste. 

£ Introdurre la difesa in ogni fa-
se del giudizio penale fissando an
che precise garanzie nei prowedi-
menti limitativi delle liberta per
sonal!. 

9 Umamzzare il s i s tema carcera-
rio che deve assolvere la funzio-
ne di rieducare i detenuti e non 
esasperarli. 

Perche durano amii le cause di lavoro 

Coi tempi lunghi 
vince il padrone 

I man che affliggono la giustizia 
Italiana e il processo del iavoro in 
particolare, sono molti, e quello del
le lungaggmi non e probabilmente 
il piii grave. Le cose non funziona-
no, perche non e stata ancora data 
effettiva realizzazione all'articolo 24 
della Costituzione, che garantisce il 
diritto alia assistenza legale a tutti 
i cittadini; perche il grosso delle 
norme legislative non e stato an
cora allmeato ai enter ! costituzio-
nah; per la struttura, ancora fon-
damentalmente antidemocratica del-
l'ordinamento giudiziario; per il fi-
scal ismo soprattutto nei process! 
del lavoro; per I'eccessivo formah 
s m o 

La eccessiva durata dei processi 
del lavoro e tuttavia fra i v a n in 
convenient! quello che piu salta evi-
dente e che specie nelle grandi sedi 
giudiziane quali Milano, Roma, Na-
poli ha raggiunto punte intollerabih 
Secondo una statistica recentemen-
ti» riievata dal professor Palomba 
le cause dl Uvoro hanno una du
rata media di due anru e otto mesi 
e si pensi che a formare tale me
dia concorrono, naturalmente, le 
piccole e le medle sale giudiziane, 
ove il corso de: processi e piu ce-
tere. Ma se questa 6 la media vj 
sono casi limite m cui la sentenza 
arnva dopo dieci-dodicl anni. 

L'awocato Corrado Noullan cl ha 
raccontato di uno di questi casi. 

Una ragioniera aveva lavorato per 
piu di cinque anni, dal 1950 al 1956, 
t i l e dipendenze di uno strano En-
M, 1'ANAPI, il QuaJe ai occupava, 

in contrasto con gh obbhgh: statu-
tari, di attivita creditizia, conceden-
do prestiti con mteressi fino al 20 
per cento. 

Questa ragazza aveva svolto in 
tutti gli anni di permanenza presso 
l"Ente mansioni di impiegata perce-
pendo lo stipendio mensile, di fa
m e anche negli anni 50, di lire 27.000. 
Una volta licenziata aveva chiesto 
una adeguata nvalutazione della 
retribuzione, oltre ad altri compen-
si derivanti dal rapporto di lavoro. 

La causa comincib nei 1956. Fra 
prove e controprove, depositi d: 
documenti , sentenze parziali e defi
nitive, si e protratta fmo al 1968 

Ritenuto mgiusto lo stipend:o 
mensile di 27 mi ls lire il tribunale 
mvece ha nconosc iuto alia lavora 
trice uno stipendio._ di ben 30.000 
lire al mese! Respingendo le giuste 
richieste dell'impiegata il tribunale 
la condannd anche al pagamento 
delle spese processuaU. La Corte di 
Appello, alia quale l'impiegata si 
era nx*olta per ottenere un aumen-
to decente dello stipendio, ha con-
fermato la decisione dei p n m i giu-
dici. 

In defmitiva la lavoro trice ha do-
vuto attendere 12 anni e alia fine 
si e v;sta attribuire poche mighaia 
di lire insufficienti a pagare anche 
le spese giudtziali. 

Si tratta di un caso limite, come 
dice l 'awocato NToulian, « m a a 
provocarlo non fe stata ne la neghit-
tosita degll a w o c a t i , ne una insen-
sibihta dei giudici. II vizio e nei 
sistema ». 

Magistrati e avvocati di tutta Italia stan-
no conducendo una decisa battaglia per 
la riforma dei codici. Su questo argomen-
to, ebbiamo intervistato il dottor Michele 
Coiro, giudice del Tribunale di Roma 

\rt. lfii — Gli nscieri in servizio alle 
udienze delle corti e dei tribunali \e-
stono tunica lunga fino al zinocchio di 
panno nero, tutta abbottonata. con ana 
fila di bottoni lisci di seta, fascia alt* 
dodici centimetri. serrata alia persona 
sul dietro. con fibbie, collare liscio di 
tela batLsta, calzoni corti con calze di 
lana, mantelletto di panno Inngo quanto 
la tunica e tocco di lana nera. 

Art. l<3 — Ije corti hanno una mazxa 
e bastoni per eli useieri; i tribunali 
hanno bastoni. 
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— Tutti parlano di crisi della giustizia, 
tld « destra» c <la « sinistra». Non e 
prrlornenn inusnale <iucsta concordan-
za ui giudizi? C'e di\ersita neirinter-
pretare questo concetto di « crisi della 
giuMizia »V 

— Tutti parlano di crisi della giu
stizia perche la crisi c'e, e gravis 
s ima e si trascma ormai da decenni 

Se tutti sono d'accordo nei defi 
nire in crisi la giustizia, le opinion! 
divergono quando si anahzzano le 
cause della crisi e si propongono i 
rimedi. 

Alcuni vedono la crisi della giu 
stizia come semplice mancanza di 
mezzi matenal i . Aflermano infatti 
che sarebbe sufficiente fomire ai 
giudici macchine per scrivere, lo 
cali, magnetofoni eccetera, per ri-
solvere la crisi della giustizia. Sono 
coloro che sono soddisfatti dell'at-
tuale assetto della societa ed ai qua
li basterebbe assicurare una piu ef-
ficiente difesa di questo assetto . A 
questa concc-7ione si deve obietta 
re che la fomitura di mezzi ade 
guati aniterebbe il giudice a lavo 
rare piu cek-rmente, ma non servi-
rebbe a rendere piu giuste le deci-
sioni. 

Cio che la societa vuole dai suoi 
giudici sono decisioni giuste, deci-
sioni cioe che siano in armonia con 
l valori che la societa e s p n m e e ne 
favonscano il processo democra-
nco . 

Si puo otimcii aflermare che la 
crisi della giustizia nguarda sia la 
5-ostanza d*--l!e decisioni, sia la ef-
hci*"n/a della amministrazione giu-
chziana 

— t .e ant In- qursta crisi di *fli-
'irnza? 

— Induhin:-n.(nte la crisi di effi-
cien7a c'e La '-'lustizia, come ho uet-
fo, non ha i n.r-7/i matenal i , r.eces 
«>.iri per fu.nz.onare. I locali sono 
ir.-'ifticienti mancano o sono lnsuf-
hrunti le rr.acchme per scrivere, i 
tavo'u, gli arrr.adi, le macchine per 
fo'ocopie ere U giudice e ancora un 
artiziano quale lo concepiva Rous-
?eau, n c c o solo del suo mgegno e 
delle sue rr..ir.i. Questa carenza di 
tnezzi coritno':;cce alia lentezza, e 
qumdi alia c r n , della giustizia. Una 
prova della ir,efncienza della giusti 
?:a e costitui'a dal iatto che I gros>i 
mtc-rt.ssi eco^-./mici dispongono di 
una loro ei':-T:7ia pnvata: l'arbitra-
:o. Lo stf-<o St^to vi ncorre siste 
maticarr-t-r/e m alc-.ine matene . E' 
il non abbiente cne deve ncorrere 
neces^ariarr.vrite al giudice perche 
non ha la pos^ibilita dz usufixure 
di una S':a giustizia pnvata . 

— Se fos«.ero messi a disposizione i 
mezzi neceviari la crisi della piustizia 
sarehbe risolia? 

— Si nsolverebbe la ens i di efn-
cienza. ma forse si aggraverebbc 
quelia di sostan?a. In a l tn termini: 
lin assetto mgiusto e forse mono 
mgiusto se funziona male; se in-.ece 
funziona bene 1'ingiustizja ha modo 
di esphcarsi in tutta la sua viru 
lenza II problema pnncipale non e 
rjumdi di eificif'iua ma di sostanza: 
il s istema deve funzaonare produ-
cendo decision, giuste. Perche il giu
dice possa emettere decision! giu
ste e hecessano che disponga di leg-
pi giuste: il giudice infatti, nelle sue 
decisioni, applica le leggi. 

Sul problema delle leggi giuste e 
necessario fare questa considerazio-
ne: 1'Itaha e passata, in virtii della 
guerra di liberazione, dal regime au
toritario fascista ad un regime di 
democrazia. Le principali leggi, pe-
r6, che il giudice deve ogni giorno 
apphcare sono ancora le leggi del 
penodo fascista: esse sono, natu 
ralmente, l'espressione del periodo 
storico che le produsse. Sono, per 
cogherne i difetti piii appariscenti, 

e^?S=3~ 

uel campo del diritto pubblico im-
prontate al piu spirra'o autontan-
smo: il rapporto Stato cittadino e 
un rapporto da sovrano a suddito. 
e sufficiente conoscc-re il codicc pe
nale e la legge di pubblica sicurezza 
per controllare l'esatttzza di questa 
afiermazione. Nei campo del d in t to 
pnvato vi e una tutela esasperata 
del d in t to di propneta, la materia 
del lavoro e scarsamente e mala-
mente regolata, la resolamentazione 
delle societa comerciali pare fatta 
appo^ta per tutelare esclusivamente 
il grosso capitale. . e I'elencazior.e 
potrebbf- continuare 

E' mancato. in a l t n termini, il 
nnnovamento del nostro ordmamen 
to g iundico. Dopo la promulgazio-
ne della Costituzione era nt-ces^ano 
procedere ad un rapido e completo 
cambiamento delle principali leggi 
del nostro s i s tema giundico. Alia di-
stanza di oltre vent'anni quest'ope-
ra non e stata neppure uiiziata. I 
codici civile e penale e i due codici 
che regolano il processo sono an 
cora quelli fascisti. E' evidente che 
il giudioe ha, in un certo senso, le 
mam legate 

— Oltre questi elententi o^^tti\i esi 
ste anche un elcmrnto so^^rtluo? \V 
anche un problema di uomini? 

— Come ho detto e pnncipalmen-
te, a mio parere, un problema di 
leggi. II giudice e renuto ad apph
care la legge, 6 prigioniero del si
s tema. Occorre per6 vedere quanto 
e prigioniero veramente e quanto lo 
e volontariamente. 

Io penso che nelle carenze del siste
ma, dovute principalmente al man
cato adeguamento della legislazio-
ne, il giudice italiano non avrebbe 
dovuto arroccarsi nei principio di 
legnhta. Avrebbe dovuto capire cioe 
che invece di ergersi a tutore della 
legislazione superata doveva porsi 
quale mediatore fra la legge e la 
mutata realta sociale: avrebbe po-
tuto con le sue interpretazioni ade-
guare la legge alia realta. E' invece 
accaduto che il piii delle volte ha 
preferito adagiarsi nei comodo sol-
co della giurisprudenza consolidata. 
Non ha compreso che la societa esi-
geva da lui un radicale mutamento 
di giurispnidenza, o meglio di men-
tahta 

— Oltre la fnnzinne come incide sul 
eiuilire I'organizzazioni' in cui opera? 

— Questa resistenza del giudice 
alia ncozione dei nuovi valori trova 
anche spiegazione nei s istema in cui 
il giudice italiano ha operato negli 
ultimi anni. Sistema. e bene dire, che 
ha subito molte e favorevoli modi-
ficazioni, ma che vigente al momen-
to della trasformazione costituzio-
nale e nei decennio successivo, ha 
influito negativamente sulle deci
sioni. 

II fascismo aveva organizzato ge-
rarchicamente la magistratura. La 
Corte di Cassazione, i cui compo
nenti erano di nomina governativa, 
aveva praticamente, essendole attn-
buito il potere disciplinare e quello 
sulla c a m e r a dei giudici, il gover-
no assoluto della magistratura. I 
giudici. in altri termini, se volevano 
tar c a m e r a dovevano essere osse-
quienti alle decisioni della Cassa
zione: non conveniva loro affermare 
principi in contrasto con quelli al-
fermati dalla Cassazione. La Cassa 
zione era formata da uomini che, 
a dir poco. si erano adattati al re
gime lascista. Non era quindi pos
s i b l e attendersi da loro la ncezio-
ne dei nuovi va lon . E ' storia recen-
te l'opposizione della Cassazione 
alia applicazione dei principi costi-
tuzionali. E il s i s tema portava i giu-
thci ad adeguarsi alle decisioni del 
la Cassazione. 

Attualmente le cose sono cam 
biate in meglio. La magistratura e 
govemata da un Consigho superio-
re eletto in parte dai magistrati e 
in parte dal Parlarnento. La Cassa
zione, i cui m e m b n non sono piu di 
nomina governativa, ha perso gTan 
parte del suo potere di governo sui 
giudici. I giudici sono. in a l tn ter
mini, piu hben . 

— Si puo affermare che la realta »»• 
tuale ha hiso»no di an giudice che non 
sia solunto un « trrnico »? 

— Quello del giudice solo tecnico 
e un grosso problema che r.on pu6 
essere afTronta'o nelle poche propo-
sizioni di una intervista. Si puo solo 
dire: il giudice teciuco e necessar:o 
in un sistema di leggi s cn t t e quaie 
e il nostro; ma il giudice non d e \ e 
es.-ere soltanto un tecnico 

L'ltaha e un paese govemato da 
enorme quantity di leggi che tutto 
voghono prevedere e regolare. Tale 
sistema e tipico di una societa sta 
tica, che mira cioe non ad evolversi 
ma solo a conservarsi. 

Si a w e r t e ora la necessity che le 
leggi siano poche e di ampio con 
tenuto, in modo che sia possibile 
adattarle ai mutamenti della realta 
e non costitiuseano un freno al pro-
gresso. Queste le^gi voghono un giu 
dice che non sia soltanto un tecni
co , ma che sia sensibile, aperto, ca-
pace di cogliere i valori che la so
cieta e s p n m e e dt trasfonderli nelle 
sue decisioni, concretizzando cosi , 
in modo attuale, i contenuti gene-
nci delle leggi. 

— In quali cam pi la crisi della giu
stizia e piii evidente? 

— La crisi deiia giustizia b piii 
grave, e quindi anche piu evidente. 
nei campo del diritto penale perche 
riguarda il bene della liberta per
sonate. I codici penali e le leggi di 
pubblica sicurezza non tutelano ade-
guatamente tale bene. II principio 
di autorita e un malcelato classismo 
dominano le leggi penali. La legge 
processuale penale assicura, e nem-
meno bene, la difesa solo a chi puo 
pagarsi l 'awocato . Questo per ac-
cennare so lo ai difetti di piu imrne-
diata percezione. 

— .Mi semhra che anche il cittadino 
che tuale difendersi contra le prepo-
tenze della pubblica amministrazione 
non riesce facilmente a far valere le 
sue raeioni. 

— La possibility concreta di dife 
sa ael cittadino nei confronti della 
pubblica amministrazione e quasi 
inesistente. Esiste praticamente un 
solo tribunale ammmistrativo, il 
Consiglio di Stato, con sede >n Ro
ma. II cittadino del piii lontano vil-
laggio che vuole difendersi contro 
una prepotenza della sua ammini
strazione comunale deve far ricorso 
al Consiglio di Stato, non solo, ma 
per farlo deve rivolgersi ad un av-

\ocato . r.on so'.i. ma r.uscira a far 
discutere la su3. causa solo dopo 
moln anrii quando la preporen^a 
avra gia esauruo i suoi effeiti: '.a 
tvntenza avra, il piu d-̂ '/.e volte, va 
lore scltar.to stor;co. 

— (he fos i si poirrhbe fare, a brr-
\e temp»>. per a\ere uaa snusima pra 
tnisU." 

— E ditticr.e sug,;*. are r.rr.edi a: 
immediato eiTetto. La s:tuaz:one e 
cosi mcancrerata che occorre rr.o'-"o 
dcmolire prima di niorrnare. 

Un n m e d i o ernca^e ir.e servireobe 
a dar giustizia piu rapida e reale 
^i c.ttadini, perlomer.o helle con:r> 
versie civiii di rr.ocico \a lore e r.e; 
fatti penali di scarsa n'.evar.za, sa 
rebbe la istituzione di un giudice di 
pace: un giudice po» ib i imente e'.et 
t:vo, con sistema da s'ab:'.:re. cr.e 
giudicasse secondo cquna e ser.ja 
alcuna formalita lo oontroversie c. 
vili e potesse lrro^are i'.eM sanzior.! 
per t fatti penali r.on gravi. 

Si of lnrebbe cosi ai cittadini U 
possibihta di ottenere, perlomer.o 
per «1 fatti di tutti t g i o m i » , giu
stizia rapida e concreta, 
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