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Awocati e magistrati intervengono nel dibattito sui problemi della riforma 
del codice di procedura penale aperto dalla tavola rotonda delI'«Unita» 

Processo alia giustizia 
L* rlftruM del cedice di 

precadaira penal* cantlima *d 
M**r* al cewtre delr"lirt*r*s-
M di ewecatf a naaaHtretl 
ch* rltawgane f a r f miwte 
una dal punti cardliM per ri-
aelver* «il annas! praMami 
che affllggaae la eiastizia 
Italian*. Dap* l« t*w*la ra-
landa pubMlcate •wJt'arft*-
manta dalP« Unit* » nel me
sa K * T M , W M M I M I ainristl 
hanna valuta esnrlmere la 
propria apintona Mill* I«*j0* 
dalaoa dl rtfanwa dal c*4tee. 
II quadra cha na 4 vemit* 
fuari a dl assaluta aMucia 
nalla capaclta dal pr*feHe 
gevernativ* di nmtara K*1-
hiala ilstem* pracauuala a 
la canwlntiana cha »l tratta 
tola dl un « rif»clnt*itt* dal
la facciata > mantra la «a-
ftaiua resta Identic*. 

PubMkhlama dl sagulta 
alcunl di quasti inlarvanli 
OlunN alKi Unit* » nal ftarnl 
•car*!* 

Una legge 
contraddittoria 
A w . Ezto Zaino 

Dal prtnclpi e dai eriteri 
direttivi dell* legge delega 
non promana la vision* di un 
proceeao penale concepito in 
chiave al coerente ed univocm 
ImpostarJooe friuridie*. 

E' oontrmddittorio. infatti, 
proclaniare l'adosione del ej-
stema accusatorio, che postu-
la tn l'altro ronnipreaenza 
del giudlce e reguagliaraa dal
le F*rtl in tutto il processo. 
quando poi si continue ad 
istltttticmalizxare. sia pure in 
termini di ridotta esprewio-
ne processuale. l'lnchieata pre-
liminare di poliaia e la pre-
tatjuttorl* del PM.. ossta ve-
ri e propri stati prooessua-
11 ie non extraprocessuali. co
me rorrebb* la relaaione Va
liant*) sottratti nel contem-
po tanto alia gturisdisione, 
quanto all'lntervento della dl-

E' contraddittorto. inoltre. 
pretender* di costrulre tutto 
U processo penale seoondo 1 
dettarai del rito accusatorio, 
che e per sua natura proces
so di parti sotto il controllo 
del giudlce, quando poi si con
figure un'istruttoria to cut, 
demandata al Gludice lstrut
tore la rkserca della prova, 
£1 uffici deiracetiM e della 

fesa vengono estromessi dal
la diretta escusslone delle ton-
tl dl prova. consegnati come 
sono ad un ruolo di mera as-
sistenaa 

Ancora il rito 
inquisitorio 
Sostituto procuratore 
Pasquale Lapadura 

Penso che ogni discorso sui 
Umiti dellb legge delega dl ri
forma del codice dl procedu
ra penale sia privo di validi
ty. La veritfe e che tale legge 
va rwpinta in blocco. per la 
sua obiettiva efficacia ritar-
datiice di una riforma seria. 
Essa, lnfatti, limitandosi ad 
apportare modifiche paraiali, 
introduce element! di ammo-
dernamentr e dl razionalizaa-
sione di un sistema che, pe
rt, lascia intatto nelle struttu-
re fondamentall. 

Coslcchfe eludendo le scel-
te dl fondo. e creando, al 
contempo. i'equivoco e 1'illu-
•tone d*una vera riforma, pro-
durrk, preved'.bilmente, lo 
•ffetto di un accantonamento 
sine a:e dei problemi che af-
fligRono la giustizia penal*-

Quanta ai princlpl dell at
tuale slstem processuale per-
peruari dalla riforma in di
scussion* sintetlcamente puo 
dirsi ch« troppo spazio vie-
ne conservato a quelll desuntl 
dal sistema inquisitorio (si 
pensl ad esemplo. alia convl-
v^nza nelle fururioni del giu
dlce lstruttore. di poterl in-
quisitf-r: accanto a poteri dl 
decisione>: laddove urge ope-
rare uni. scelta, definitiva e 
tenia equivoci, per un pro
cesso ch* sostanzialmente. al 
laplri al modello accusatorio, 
realizaando al tempo stesso — 
ad e bene libadlrlo, poiche 
non rr.ancanf in proposito nu-
merosc ed autorevoll voci dl 
dissenso — la plena autono-
mia del Pubblico Ministero 
dai potere eaecutivo, autono-
mia cue dev'essere considera-
ta quale momento essenziale 
d'una struttura veramente de-
mocratica 

Trapianti 
e innesti 
A w . D. Marafioti 

I prlnclp. ed i critert diret-
tlvi del d.d.l. dl delega ne 
svuotano in grado notevole lo 
oggetto, pur esplicitamente ri-
voito alia attuarione del nuo-
*o processo penale del carat-
ted da} siatema accusatorio; 
queeto flniaoe con l'esaere uno 
degli aspeUi della riforma. ma 
non quelle determinant* e ri-
aoluMvo. per un proceaao g*-
ranttto. ma nel contempo ra-
pldo e conoentrato in nitu 1 
tempi da* w o svolgimento. La 
ericca pit rilavante involge U 
mantenimento ed fl rafforaa-
mento dell'uttituto del giudioa 
tatrurtotw davanti al quale — 
wppurf con maggiori garansie 
one pet U paaaato — dovreb-
bt eompiarai una formal* 
latnndope, che poi dovrk ea
ter* inuramente rinnovata al 
dibattimento. CI6 compoitark 
lnevifflWlment* la stagnaaJone 

• non riaoivark 

la cri&j deU'arretrato giudizia-
no. Le innovazioni che si vo-
gliono reali2zare in virtii del 
trapianti ed innesti deH'attua-
le formulaaone del d.d 1. si 
nsolveranno in un comptoeso 
di garanzir meramente forma-
11 e sterili, se non si avra 
il coraggio di rmunciare a fun-
•ioni, organi ed uffici che co-
stituirannc fatalmente un dia-
franuna per quell'aocertamen-
to immediato e realmente 
garantito dei fatti e delle re-
spoa^abllita, consentito dal fil-
tro di una inchiesta prelimina-
re. con V. passaggio all'accer-
tamento e al controllo diret-
to del giudicc del dibattimen-
to, senza rtntermediazione del 
giudlce lstruttore. 

Pericolo di 

involuzione 
Prof. G. Gianzi 

L'attualtf progetto di legge 
delega per la riforma del co-
dice di proceduta penale rap-
presenta chiaramente una so-
luzic>ne di compromesso fra 
opposte esigenze ideologiche 
e fra contrastanti valutazioni 
tecnicne. Dali'un lato. infattl. 
si accentuano, soprattutto nel-
la f»5e dibattimentale, 1 ca-
ratter) deU'oralita (col divieto. 
ad esempio, della verbalizza-
zione dellr prime Indagini e 
con la (imltazione della ricer-
ca istruttoria della prova) e 
dei rontraddittorio fcon una j 
piu efficace partecipazione del 
difensore agli atti processua-
li ccn particolare riferlmento 
alia escusslone della prova te
stimonial in dibattimento) 
menrre dall'altro lato si man-
tensrono m vita istituti, qua
le quell" del gludice della 
istruzione che raccoglie la 
prova ed insieme ne giudica, 
che sono inconciliabili con 
quel princlpl accusatorl a) 
quail il progetto dichiara di 
ispiraral. 

Ne viene ruori, cosl, il di-
segno d< un processo che. pur 
ponenoo riparo ad alcune (tel
le piti apparlscenti manchevcv 
lezae ed inadeguatezze del co-
dice vigente. tuttavia si muo-
ve pur aempre nell'ambito dl 
un sistenv misto o composl-
to che oltre a non asslcurare 
alcuna vallda e sostanziale 
possibility di contradditto
rto nella fase Istruttoria (che 
•osianzialmente mantiene i ca-
ratteri inquisitor!) reca in se. 
proprio per il tentativo di con
ciliate I'inconclliabile, l'imma-
nente pericolo di una involu
zione autoritaria (per la sem-
pre maggiore prevalenza che 
nella praties processuale fini-
ra Df»r assumere 1'iniziativa 
lnquisiroria di fronte ad un 
uffi'"!0 della difesa che per ra-
gioni economiche, social! e po-
litiche sara spesso inidoneo 
ad esrietat pienamente le 
sue funzioni). 

Indubbiamente il progetto 
prevede e consacra fondamen-
tali gsranzie per la difesa, an-
che nelle fase lnizlale ed 
Istruttori- del processo: ma 
si tratta di garanzie In un si
stema fondamentalmente ina-
depuato ed inidoneo. mentre 
sarebbe stata auspicablle la 
introduzlone dl un sistema in-
tegraln-iente nuovo che pro
prio nella sua stessa struttu
ra contenesse le piu sicure 
paranarfp per 1'accertamento 
della verrta. 

Poche vere 
innovazioni 
A w . Luciano Revel 

I limit* della legge delega 
di riforma del codice di pro
cedure penale si manifeste-
ranno, nellfl loro gravita. 
quando. superato Titer parla-
mentaie le nuove norme en-
treranm* in vigore. 

La riforma. infattl, lnveste 1 
principi essenziali del proces-
so e richiede, come presup-
posto indefettibile, una ade-
guata. speciflca preparazione 
dl tuttl gll operatori di giu-
stiua. 

Inevitable sara pertanto lo 
urto determinate dal conflit-
to tra una legge nuova e mo-
derna ed una struttura giudi-
aiaria ancorata all'anUco si
stema processuale. 

Nonostante le numerose in
novazioni i cardini del proces
so penale in conclusion* rt-
marrannu invariati e ricalche-
ranno gU schemi tradizionall, 

La legge delega acrogtie 11 
sistema accusatorio, sia pure 
con divers! temperament} ed 
adattamentl res) indispensabl-
U dalla attuale struttura giu-
dislaiia 

Nonostante, quindl, la am-
pllficazione del dintti della di-
fe<« r hi arcresciuta parteci
pazione del difensore agll at
ti istruttori, ntengo rlmarra 
una dlversa posizione fra ac
cuse e difesa che. in pratica. 
st rlaoivera in una netta pre-
minenca della prima, soprat
tutto, nella fase della raccolta 
• vaJutaxlone iniaiale delle 

II problema 
della polizia 
Protoro G. Amandola 

Poche vere Innovazioni. Per-
mane t* faa* pla retrjva del 
oodlcv attuale, cio* u procea
ao d.* pollaia. 

E' varo che la legge delega 
fa dlTMto dl verbalieaaaione 
aUa PJQ., ma neUo ataaeo tem

po, con evidente contraddizio-
ne, consent* che la P.G. «poa-
sa airrunenti annotare o regi-
strare le dichiarazdoni ad es-
sa rwe a. 

I] «processo di polizia», 
quindi, verrli ancora a costl-
tuire la prima base del pro-
cedimentt. inevitabilmente de-
stinara ad influenzare tutto 11 
corso dello stesso, con evi-
denti conseguenze dannose 
per l'imputato e a tutto sca-
pito della propugnata parita 
tra aocusa e difesa Ne si di-
ca che cio si verifichera so
lo in casj eccezionali. Tn que-
sta materia, infatti. ogni vol-
ta che si attribuisce un po
tere limitat ad alcunl cast 
alia PG , I'eccezione diviene la 
regola a favore dell'autorita-
rismo E' sufflciente neordare 
il caso d) una recente senten-
zd della Corte Costittizionale 
(sent Rfi/1968> che espressa-
mente intese «limitare » l po
teri dell* P.G estendendo al
ia fase prelimlnare le garan
zie delli difesa Ebbene. tale 
direttiva e stata mterpretata 
dai piu (non dal Pretorl 
di Roma) in senso diametral. 
mente opposto, aumentando 
ci'">* i pofen della P.G. che 
ora puo anche rlcevere dagli 
indiziati la nomlna del difen
sore !n evidente rontrasto con 
la norma del codice (art. 134 
c.p p ' secondo cul ricevere ta
le nomlna eostituisoe grave 
inrrnnon- disoipllnare per gll 
ufficiali dt P.G Una simile in-
terpret^zlone del tutto avulsa 
dalla legge e dal dettato del
la sentenza, non pub trovare 
una ragion d'essere altro che 
in una chlara volonta politica 
inauisitoria e autoritaria. 

Flnche tale stato dt pose 
permarra e facile prevedere 
che anchf le nuove norme sa-
ranno tnterpretate nella stes
sa dlrezione e che nessun pas-
so avanti sara stato fatto do-
po 1 codlci fascisti. 

Mancanza 
di garanzie 
Giudice M. Gaglione 

Accomunata a quelle • dl 
attuare i principi della Costi-
tuzione » la previstone « di at
tuare i caratteri del sistema 
accusatorio » rtspecchiava nel 
passaggio dal testo govemati-
vo a quelle della IV Com-
missione poi approvato dalla 
Camera, la consapevole Iden-
tificazione nel secondo (11 si
stema accusatorio) dello stru-
mento piii adeguato per rea-
lizzare l pnml (principi del
la Costituzione): con cl6 al 
tempo stesso, superando le 
osservazioni circa la polivalen-
za dello schema concettuale; 
si dava a quest'ultimo un pre-
clso ancoraggio storico. Senon-
che ai punto 30 dei criterl dl-
rettlvl per la delega (art. 2) 
si dispone che la prefissione 
dl Umiti par la carceraslone 
preventiva concerne soltanto 
la istruzione ed il gtudislo di 
prima tatansa coal impliclta-
mente arleggiando l modem 
angiosaaaoni del proceaao ac
cusatorio cul — del recto — 
si upira la Convenalone euro-
pea dei dirltti dell'uomo Or, 
ehi voleaae conclllare un tale 
ataunto con l'art. 19 ult.p. 
Cost, dovrebbe riscontrar-
vl un'ultertore manifeaUzio-

ne del cosidetto « rif ormlsmo 
graduallstico », con cui da or-
maj vent'anni 1* affermazto-
ni della Carta vengono so-
stanzialmente eluse: ma, es-
sa non e la sola! Che cosa, 
infatti, significa aver parifica-
to le posizioni del P.M. e del 
aifensore nella istruzione 
(punto 33) se contemporanea-
mente si omette di assicura-
re che tale parita non risul-
ti una tardiva ed inutile sovra-
struttura, una volta ammessa 
l'mchiesta di polizia giuchzia-
na o preistruttoria che sia? 
Qui, mentre la previsions del
la nchiesta di giudizio im
mediato (punto 27) suppone 
che siano in qualche modo 
utilizzabili 1 risultati della 
preistruzione, nulla si di
ce delle forme in cui ci6 de-
ve awenire, ne delle garanzie 
che in funzione di cib spetta-
no, alia difesa: e si lascla evi-
dentemente al delegato la di-
sotphna concreta della fase 
piu immediata, e percib piu 
delicata. delle indagini, abdi-
cando cosl ad una scelta po
litica che — come tale — non 
pu6 competere alia sapienza 
degli esperti, ma e patnmonio 
del rappresentanti del popolo. 

Problemi 
da risolvere 
A w . Luigi Salerni 

A mio awiso 11 disegno dl 
legge per la riforma del codi
ce di procedura penale si pre
sents come una « novella » ati-
ptca, perche anche se molto 
piu vistosa e ampia di quan
to nominalisticamente tale ca-
tegona di prowedunento le
gislative non implichi, resta 
tuttavia ancorata alia immuta
bility dl quasi tutti I vizi e 
aegli arcaicismi piu gravi del 
sistema. 

In questa sede, posso solo 
Umitarmi ad affermare che 
non mi pare possibile realiz-
zare una seria « riforma» se 
non si affrontino e si risol-
vano preliminarmente i se-
guentl problemi: a) Riforma 
deU'ordinamento giudiziario, 
per asslcurare, soprattutto. la 
indipendenza interna del glu
dice, e la delicata consequen
ts question* della responsa-
bilita del giudice; b) Riforma 
della profession* forens* nel 
senso della statlzzazione gra
duate d'essa; c) Riforma del 
sistema delle pene, e delta 
limitazione della liberta per
sonals, in vista di due final!-
ta prevalent!: la sicurezxa 
soctale e 1'emenda del reo; d) 
Introduzlone del rito accusa
torio, muovendo dalla netta 
separanone delle funzioni dl 
* inqui rente » e « giudicante ». 

Un passo 
avanti 
Giudice M. Coiro 
II progetto dl riforma del 

codice di procedura penale co-
stltuisce Indubbiamente un 
passo avanti verso un prooea-
so piu civil*. 

I limit! prtnclpaii dertvano 
dal non aver effettuato una 
aoalta declaa, Non al pass*, 

cloe, dal processo inquisito
rio, quale e quelle attuale, al 
processo accusatorio quale do
vrebbe essere quello previsto 
dai progetto di riforma, 

I Hmiti sono evidenti so
prattutto nella regolamenta-
ztone della fase che precede U 
dibattimento. Infatti anche nel 
progetto di riforma e previ-
sta una istruttoria scntta, non 
pubblica e condotta da un giu
dice diverso da quello che do-
vra giudicare .Si mantengono 
cosl in vita nel momento piu 
importante di tutto il proces
so, cloe quello della indivi-
duazlone e raccolta delle pro
ve, i principi fondamsntaM 
del processo inquisitorio. Si 
viola, dl conseguenza, uno dei 
caratteri tipici della garanzia 
del processo accusatorio, la 
raccolta diretta, immediata e 
pubblica della prova nel di
battimento avanti U giudice 
che dovrfe emettere la sen
tenza. 

Vorrel pert sottolineare un 
altro difetto del progetto dl 
riforma. Quello cioe dl non 
aver risolto preliminarmente 
il problema della difesa del 
cittadino che non ha l mez-
zi per pagarsi l'awocato. Se 
si riconoscono al cittadino 
maggiori possibility di difesa, 
e non gli si da, alio stesso 
tempo, la possibility concre
ta dl difendersi, si fanno ri-
forme che sono tali solo sulla 
carta. 

Autonomia 
del P.M. 
Sostituto procuratore 
Enrico De Nicola 

II progetto di legge delega 
di riforma del Codice di pro
cedura penale approvato dal
la Camera dei Depuaati pre-
scinde completamente dalle 
riforme dell'Ordinamento Giu-
diziano e dell'Ordinamento 
delle Profession! di Awocato 
e Procuratore che, invece, a 
mio modesto awiso, ne co-
stitulscono le indispensabili 
premesse. 

Tale difetto dl lmposta-
zlone rappresenta, secondo me 
U limite principale del proget
to stesso perche non si pub 
costrulre un edificio se non 
conoscendone le fondamenta. 

Riformare la procedura pe
nale senza prima saper* qua
il saranno la natura, la po
sizione, le funzioni del Pub-
blico Ministero, del Giudice 
e deli'Awocato nella societa 
itaiiana di oggi e dl domanl, 
significa correre 11 rlschio di 
predisporre uno atrumento 
inutile, lnadeguato o, addlrit-
tura, pericoloso per 1* sort! 
deila Giustizia. 

Ad esempio, lgnorare a* 11 
P.M. sara o meno sottoposto 
a controllo — od a quale 
tlpo di controllo — da part* 
del Potere Esecutlvo e a* la 
attivita del difensore dlvente-
rt o meno vera e propria 
funaione pubblica al servlsto 
<M tuttl i clttadint, ivi com 
presi | non abbienti, significa 
rendere impossibile o, comun-
que, estremamente difficile 
una vaiutaaion* non mera
mente formale del progetto 
in materia di istnudone • di 
garanii* dells difesa. La man-
cata risoluxlone dei problemi 
prellminari • toadamentaU ha 

comportato altrl gravi Umiti 
del progetto Mi limite rt a 
se?nalarne alcuni. 

E' stato accettato il siste
ma misto (inquisitorio ed ac
cusatorio) ed e stata cosl con-
servata la istruttoria. peraltro 
appesantita dalla necessity cb 
far valere esigenze garantisti-
che meramente formal!. 

SI e inoltre. evltato di crea-
re un corpo specializzato di 
poliria giudiziaria dipenden-
te inuramente. sotto 11 pro-
filo funzionale. gerarchico ed 
amministrativo daMa Magistra-
tura, dimenticando di ricor-
dare che l'Assemblea Costi-
tu*»nte. neirapprovare l'artico-
lo 109 della Costituzione. voto 
nel medesimo tempo un or-
dme del giomo per la costi
tuzione di tale corpo. 

In tal modo * stato perpe-
tuato. nella sostanza, se non 
nella forma, il sistema proces
suale vigente. 

Battage 
pubblicitario 
A w . Titta Mazzuca 
Sono per un processo che 

si orient: decisamente verso 
un tipo puro — quello ac
cusatorio — riscattando la 
pratica giudiziana dalle fata-
li e ricorrenti involuzioni au-
toritarie che in tanto sono 
possib.Mi in quanto i sistemi 
mist! contengono in nuce op-
posti principi Del rito accusa
torio. il progetto approvato 
dalla Camera ha soltanto lo 
intonac< della facciata e il 
« battage » pubblicitario, men
tre nelle strutture portanti. 
cioe nella fase istruttoria, con
serve i caratteri dell'inquisl-
zione. II giudice lstruttore, 
che rlmane nel nuovo pro
cesso, fe infatti la figura ti 
pica dell'inquisizione antica e 
moderna. rappresentando la 
eonvergenza in un unico orga-
no di diverse e distant! fun
zioni. quah dehbono intender-
si quelle d'istruire e di giu
dicare. 

Per raggiungere un'effettiva 
parita tra accusa e difesa la 
fase istruttorip dovrebbe esse
re abolitr Del resto 1'lnteres-
se deU'imputato, concepibile 
(n altre epoche, dl non com-
parire al dibattimento come 
ad una gogna, senza prima 
aver tentato il proscioglimen-
to istruttorio, non e piu attua
le. Oggi la pubblicita finisce 
con 1'investire l'imputato an
che nella fase Istruttoria e si 
dilunga per un periodo ben 
maggiore di quello in cul si 
concluderebbe il dibattimento. 

PJO sembrare strano ma 
proprio nella celerita del pro
cesso convergono oggi sia 
l'lnteresse dello Stato a che 
la pretesa pumtiva sia attua-
ta nel piu breve tempo pos
sible — soltanto cosl poten-
do !a pena dispi<>gare la sua 
efficacia preventiva — sia 
quello deU'imputato che, in
nocent* o colpevole. aspira 
alia certezzfl del suo diritto, 
come del resto la persona 
offesa. o del suo obbligo. 

II codice 
della liberta 
A w . V. Summa 

La gravita dei problemi che 
hanno posto in ensi la giusti
zia nel nostro Paese impc-
ne la necessity di soluzionl di 
fondo global) che siano 11 
frutto di una programmazto-
ne volta a rendere compiu-
tamente operanti le guarentl-
gie costituzionall. 

Orbene- un primo limit* 
della legge delega sta in cio 
che essa non prelude a quel
le radical! riforme dl struttu
ra indispensabili perche il co
dice di procedura penale dl-
venga, specie nella sua pra
tica applicazione, «il codice 
della liberta». Intendo dire 
che la riforma processuale, 
non puo essere disgiunta da 
una revisione in senso costi-
tuzionaie dei poteri della Cas-
sazione, della posizione • 
dell* funzioni del pubblico 
ministero e di quelle della 
polizia giudiziaria; non pu6 
prescindere dalla attuazione 
della diretta partecipazione 
del popolo alia giustizia: non 
pu6 trascuraro 11 problema 
di una efficlente difesa specie 
per 1 non abbienti. E' owto 
poi, che ad integrare il siste
ma dovranno tempestivamen-
te intervenirr una sostanzia
le riforma del codice pena
le. della legge dl P.S. * del 
sistema penitenziario, nonche 
un adeguato potenziamento 
del servizl 

A) secondo quesito rtspon-
do che tra U rito inquisito
rio e U nto accusatorio il di
segno di legge ha scelto un 
sistemi ibrido che conttnua 
a prevedere indagini segrete 
ad oper* della polizia giudi 
ziaria e dei pubblico ministe
ro e cioe nella fase piu deli 
rata dell'attivita di formazio 
oe d*lla prova quando I'inter-
vento del difensore, a parity 
dt armi con 1'accusa, sareb 
b* piu necessario ed utile 
ch* mat all'accertamento del
la venta; un sistema, aggiun-
go. ancora basato su di una 
istrutrona formale che sebbo-
n* sottoposta a piti rigorosi 
limlta dJ tempo ed alia ga-
ranala del oontraddittorlo. 
oontJnuerebbe ad incldere ne-
gativament* sulla esigenaa d! 
rapid! ta del processo e non 
eHmtnerebbe malgrado 1 
tempframenti adottatl U p*-
rtoolo che le rlsultanze scrit-
t* inquinino il dibattimento 
vaniflcando le regole fonda-
mentall della tmmedlatetza. 
della oralita • della pubbU* 
oitk. 

La custodia 
preventiva 
Pretore G. De Roberto 

Di fronte all* numerose no-
vita positive che neU'emer* 
gen/a delle drammatiche 
Istanze documentate dalla 
realtA di ogni giomo, ranno 
riconosciute alia legge dele
ga (maggiore speditezza del-
l'« iter » processuale. estensio-
ne de'l'ambito dj operativita 
del giudizio immediato. abo-
lizione della formula assolu-
toria dubitativa) stanno pro
blemi in concreto imsolti mal
grado 11 paravento di una for
mal* innovazione. 

E' propno nella custodia 
preventiva, I'istituto che erl-
denzia piti da vlcino l'irrazk>-
nalita dell'attuale sistema pro
cessuale a segnare 11 passo, o 
comunque a fruire di modifi
che soetanzialment* superfl-
ciali. Si parla nel progetto 
oltre che di limitazionl alia 
liberta personale e di altre 
misure cautelarl dettate da 
esigenze istruttorie di • custo
dy preventiva determinate da 
esigenze dl difesa social** 
(ed e quanto meno sospetto 
il riferlmento ad «esplosio-
nl di criminality che talora 
interes"5anf determinate zone 
e particolari settori»). Tale 
linguaggir finisce infatti con 
formula palesemente contra-
stante con il principio costi-
tuzionaie secondo cui l'impu
tato nen e considerato col
pevole fino alia condanna de-
rinitiva col ribadire che tn 
tali ipotesi «la custodia in 
carcere diventa una antic!-
pasinpe della pena» e che 
nel giudizio «non tanto la 
colpevolezza sara In discus-
sione cuanto la graduazione 
della pena ». 

Chi guard! inoltre agll Isti
tuti de! fermo giudiziario e 
de!!'arrestc facoltativo noterk 
fac:lmente che. malgrado la 
sensibilizzazione per tali pro
blemi (e non solo a livello 
scientifico) le scelte siano ri-
ms.Ve sostanzialmente immu-
tate. 

Una soluzione 
solo tecnica? 
A w . G. Locatelli 

lo non ritengo che la clas-
se politics al potere abbia m-
tenzione di modificare le at-
tuali strutture giudiziarie. 

Non a caso tale rompito 
viene affidato a magistrati, 
awocari e giuristi che sono 
espressiont; di quella classe 
al potere e che operano In 
questo sistema inseriti egre-
grnmente 

Si mi sem bra dl caplre che 
i partir.i nel quail la classe 
operaia si raccoglie. abbiano 
compreso a fondo il signifi-
cato politico della riforma. 

E' mia opinione che il pro
blema debba essere sottratto 
dalle mam dei tecnici perche 
piii che di tecnicismo la giu
stizia ha necessity di conte-
nuti umani e popolari. 

Grottesca 
corbellatura 
A w . D. Servello 

Le torze politiche al go-
verno tentano di gabellare 
una grottesca corbellatura per 
una real* conqulsta civile. 

L'inipianto origmario de « il 
piii fascists dei codici » rima-
ne integro: autoritansmo. se-
grer*77ui. eccessivi poteri al-
l'accusa e pressoche nessuno 
importante alia difesa, for
mal ismo lungaggini. e carce-
ra*:one preventiva. Non man-
ca niente 

O. megllo manca tutto cib 
che un codire nuovo dovreb
be contenere- democrazia, 
pubblicita eguaglianza tra ac-
cusa e difesa. essenztalita di 
rito, lmmediatezza. rispetto del 
prindpio costituzlonale per 
cui l'imputato deve essere 
considerato non colpevole fin
ch* non sia lntervenuta una 
condanna definitiva. 

Ml auguro che questa «rl-
forma • non arrivt in porto. 

Schemi 
tradizionali 
A w . Luigi Trapani 

I llmltt della proposta di rt 
forma del codice dl procedu 
ra penale sono quelli che i 
emergono da) testo stesso del
la legge delega, la quale non • 
abbandona il rito tnquisltono, 
limitandosi ad attenuarne le 
piii vistose carattenstiche. 

Purtroppo la legge delega 
non realizza nella fase istrut
toria ne 1'orahta ne la pub-
WioitA, ne 11 contraddittorto 
su piano dl parita, tra ao-
cusa e difesa, perche l'affid* 
mento al Giudice lstruttore 
delle indagini, che restano se
grete nelle fasi piu delicate, 
fa del Giudlce stesso un or-
gano-parte, un accusatore, 
quanto meno poteiuiale, 11 
quale per 11 solo fatto dl rl-
oercare la prova, pub essere 
tnfluerueto dall'impegno di 
trovarla o di ravvisarla, cosl 
privandost di quel distaceo 
che. unico, potrebbe porio ad 
dl sopra delle parti e quindi 
in condizloni dl giudicare con 
assolut* serenlta ed indipen-
densa lnteUettual* • spi
ritual*, 

Rai - Tv 

Controcanale 
REPLICA STOKICA - Certa 
mente inconsueta — anche *e 
jorse a qualcano .sard sfuggi-
to — i> la nduzione televisiva 
del dramma di Cecov Le tre 
sorelle che e stata presentata 
nel quadro del ciclo deduato 
alio scrittore russo. Quella che 
ct ha presentato la tv. infat
ti, non e una ennesima edizio-
ne sia pur afidata ad un cast 
di prtmissimo ordine: bensi 
una replica — e jorce la re
plica piii vecchia che la Rai-
Tv possa permettersi — di 
una versione reahzzata alcuni 
anni addietro; ai primi pas&i. 
si puo dire, delta esistenta 
stessa della tv nazionale. Le 
tre sorelle. diretta da Claudio 
Fino (ed mterpretata da Lilla 
Brignone, Mdly Vitale, EUna 
Zareschi, Enrico Maria Sa
lerno, Salvo Randone. Valeria 
Valeri: insomma tantissimi 
bei nomi) rappresenta infatti 
forse la prima opera teatrale 
che la Rai-Tv abbia regLtra-
to, uscendo dal limbo di quel
le reahzzazioni in diretta che 
si usavano nei primissimi anni. 
Si tratta, dunque, di una in
terpretation (e, oggi, di una 
replica) addirittura storica: la 
quale, oltretuito, serve a con-
fermare una cosa: che la Rai-
Tv, in tanti anni, non ha fatto 
molti passi innanzi; e che Id 
dove ha voluto impegnarsi con 
eriteri di una certa serietd 
nei settori piu tradizionali e 
nobili dello < spettacolo > ha 
gia raggiunto, fin dal suo na-
scere, i migliori risultati pos-
sibili. 

• • • 
TROPPE MERAVIGLIE - E' 
toccata all'Oceano atlantico, 
questa volta. fare da prota-
gonista per la serie I sette 

man. diretta da Bruno Vaila-
ti con la collaborazione (per i 
testi) dt Michael Laubreax e 
Auyusto Frassmefr ma si puo 
dire che quello che la geogra-
fa umsce m una unica deno-
minazione e apparso inevitab
le. come un insieme troppo 
dtsparato dt notazioni « tnera-
vighose e meravigltate > cha 
temiamo abbiano fornito lo 
spettatore soprattutto di oc-
casioni per un susseguirsi inin-
terrotto di « stupefazioni » chm 
certamente non fanno f cono-
sceitza > — alle Azzorre. all'lr-
landa, al Capo dt Buona Spm-
ranza — risultate disparate, 
sono state provrisoriamente 
unite in un discorso necessa-
riamente frammentario che ha 
tentato vanamente di unire Ut 
meraviglie che animana il ma
re al disolto della superset* 
alia condizione dell'uomo lun-
go le sue coste-

Gli autori hanno oltretutto 
coxtrmto un commento che 
aveva. a volte, il tono elegia-
co di certi documentari pseu-
do scientifici alia Walt Disney 
e sfociava. dall'altra, in ap-
prossimazioni etnografiche * 
storiche decisamente depreea-
bili. 

Francamente questa sera e 
apparso evidente che il tema 
fornito da ognuno dei Sette 
mari rischia di essere soprat
tutto un pretesto per montare 
spezzoni di pellicole indiffe-
renti Vuno alFalfro e costruir-
vi intorno, a tavolino ma sen
za troppa convinzione, un te
sto che — malgrado il tono 
sempre isptrafo dello speaker 
— appartiene alia * maniera » 
documentaristica. 

vice 

Programmi 

Televisione 1* 
MERCOLEDI' f OTTOBRE 
12,39 CORSO 01 INCLESE 
13,00 TANTO ERA TANTO ANTICO 
13,30 TELEGIORNALE 
15,30 CICLISMO 

Da Lis*one: Adrlano Dt Zan segue la Coppa Agostoni 
17,00 PER I PIU' PICCINI 

Centostorle 
17,30 TELEGIORNALE 
17,45 LA TV DEI RAGAZZI 

a) L'arte del comico; b) Nal pact* delle halve 
11,45 IN FRANCIA, MIGUMA Dl ANNI FA 

« Nasclta ded'art* >, documantario dl Jean U'Hote 
19,15 ANTOLOGIA Dl SAPERE 
19,45 TELEGIORNALE SPORT, Notlzla dal lavoro, Cronacha Ita

lian*, Oggi al Parlamanto 
20,30 TELEGIORNALE 
20,55 CALCIO 

In diretta viene traimaisa la partita Milan EstudianUs, cha 
si gioca a Mllano per la finale delta Coppa Intercontinental 
dei campion! 

22,45 OUINDICI MINUTI CON CLIFF RICHARD 
23,00 TELEGIORNALE 

Televisione 2* 
14,00 TVM 
21,00 TELEGIORNALE 
21,15 IL PARADISO DEI BARBARI 

Film. Regi* d! Nicholas Ray. Tra gli interpret); Christopher 
Plummer « Gypsy Le*. Ambientato nalla zona paludoca dalla 
Florida, questo film narra la lotta tra uno scienziato • un 
gruppo di bracconieri, che cacciano di frodo salvaggina pre-
giata per venderla all'industria della moda. II film si glova 
di una tension* notevole, che lien* attanagliata I'attenzion* 
dello spettatore, anche sa non varca mai I limit! del buon 
prodotto commercials 

22,50 IL NUOVO RITMO 
« II boom dall'lnformaziona >: Inchiesta dl Denis Postle 

VI SEGNALIAMO: Nlccol6 Machlavalll (Radio 3 , ora 20,30) -
Prima puntata: L'ambiente politico florantino tra il '400 a IJ 
'500, a cura dl Felix Gilbert 

Radio 
NAZIONALE 

GIORNALE RADIO: ore 7, S, 
10, 12, 13, 15, 17, 20, 23; a Corso 
di lingua tedesca; 4,30 Mattuti-
no musicals; 7,10 Musica stop; 
1/30 Le canzoni del mattlno; 
9,04 Colonna musical*; 10,05 La 
ore della musica; 11,30 Una vo
ce per vol; 12,05 Contrappunto; 
13,15 Cafe chantant; 14 Trasmis-
sioni regional!; 14,45 Zibaldone 
Italiano; 15,35 II giornala di bor-
do; 15,45 Parata di success!; 14 
Programma per I piccoli; 14,30 
La dlscotaca del Radiocorrlere; 
17,05 Per vol giovani; 19,13 I 
meravlgllosi « anni venti »; 19,30 
Luna-park; 20,15 Duecantomila a 
uno; 21,35 Servizlo special* del 
Giornala radio; 21,45 Concerto 
slnfonlco dlretto da Wilfried 
Boettcher. 

SECONDO 
GIORNALE RADIO: or* 4,30, 

7.30, 1,30, 9,30, 10,30, 1140, 12,12, 
13,30, 14,30, 15,30, 14,30, 17,30, 
1140, 19,30, 22, 24; « Svagliati a 
canta; 7,43 Biliardlne a tempo 
di musica; 1,13 Buon vtagglo; 
1,11 Pari a dispart; 1,40 Con-
corso Uncla par camoni nuovt; 
9,15 Romantica; 9,40 Intarludio; 
10 La donna vestita di bianco 
di Wllkie Collins; 10.17 Improv-
vlso; 10,40 Chiamatt Roma 3131; 
12,20 Trasmlssioni regional!; 13 
Tema in mlcrosolco; 13^5 Catra-
Happaning; 14 Canionissima '49; 
14,05 Juke-box; 14,45 Dischl In 
vatrina; 15 Motivi sceltl par vol; 
15,15 II persenagglo del pomarlg-
gloi Llatta Tornabuoni; 15,11 
Rassagna d*l migliori diplomat! 
dal consarvatorl Itallanl nall'an-
no 1H7 40; 14 Pomaridlana; I I 
Aparitiva In musica; 11,55 Sui 
nostrl marcati; 19,13 salutano i 
'40; 1943 Si o no; 19,50 Punto 
a vlrgola; 20,01 II mondo del-
I'apara; 20/44 Italia ch* lavora; 
20^5 Calclo, da Mllano: radlo-
cronaca dall'lncontre Milan - E-
ttudlantas par la Coppa Inter
continental* dal camplonl; 22,50 
Dischl rlca#uti; 23,10 Cronacha 
dal Mtztogiorno, 

TERZO 
1,30 Benvenut* In Italia; 9,30 

N. Paganlni, Concert* in si min. 
ap, 7; 10 Concerto dl apertura; 
10,45 I Ballettl dl Igor Strawln-
•ay; 1145 Muslch* par strwn*n-

II a flato; 11,35 Archlvlo dal 
disco; 12,05 L'informator* etno-
musicologico; 12,20 Muslche pa-
rallele; 12,50 C. Dtbussy; 13 In
termezzo; 13,40 I maestri dalla 
interpretazione: direttora Erich 
Kleiber; 14.30 Melodramma In 
sinttsi: Arianna e Barbablu, 
musica di Paul Dukas; 15,30 Rl-
tratto di autore Johann Napo-
muk Hummel; 14,25 Musicha 
itaiiana d'oggi; 17 Le opinion! 
degli altrl; 17,10 Corso dl lin
gua tadesca; 17,35 Una mostra 
dl Sironi a Firenza. Conversa
zione; 17,40 Jazz oggi; 11 N*tl-
zie dal Tarzo; 11,15 Quadrante 
aconomico; 1140 Musica logge
rs; 1t,45 Piccolo planets; 19,15 
Concerto dl ogni sera,- 2040 NIc 
cold Machlavalll nel V Centena-
rio della nascita; 21 Poasla a 
musica nella liederistlca euro-
pca; 22 II giornala dal Terzo; 
22,30 Inconfri con la narrative; 
23 Musicha contamporan**; 2340 
Rivlsta dalla rivlst*. 

ASCA ASSICURAZIONI 
convanzlenata organlzzazl*-
nl democraticha eon tariff* 
RC Auto accezienali CERCA 
PRODUTTORI Rama • Pra-
vlncia. T*l*fenara or* uffi-
clo 4I7.9J4 • 417.172. 

AVVIS1 SANITAR1 

ENDOCRINE 
Studio « GablMtto Madka j*r it 
disgnoal a curt dalla • tola • diitun 
aloni s dsboltnt ttwuali dl ntturi 
nsrvota, ptichica, andocrlna (n«u-
rtttanla, daHcltntt tattusli). Con»ui-
tationl a curt rapids art w>atrlwonitli 

Dott. PiHRO MONACO 
aawa • Via dal VlmliMta, 34. M. 4 
(Station* Termini) . Orario * -« ! • 
! M » i tsttlvii t-10 - Tal. 47.11.1* 
(Non ti curano vanartt, palls sec.) 

SALI ATTISA SI^ARATI 
A, Cata. Rata* 1 M 1 * dal «>1t-4MI 


