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PREFAZIONE 

Oronzo Mazzotta 

Il volume che viene qui presentato ha due storici precedenti, apparsi a circa 
vent’anni di distanza l’uno dall’altro. Il primo è Il diritto sindacale, con il sottoti-
tolo Saggi a cura di Giuseppe Federico Mancini e Umberto Romagnoli (il Mulino, 
1971) e l’altro è Letture di diritto sindacale, curato da Massimo D’Antona (Jove-
ne, 1990). Volumi corposi (di oltre 500 pagine il primo e di quasi 600 il secon-
do) come si addice a libri di quella natura. 

Nella sostanza si tratta di due antologie che ripercorrono i principali temi del 
diritto sindacale, anche se con sostanziali differenze fra l’uno e l’altro. 

 Il primo infatti affida la trattazione alla voce degli stessi protagonisti del di-
battito. Vengono così raccolti fondamentali saggi dei maggiori giuslavoristi del 
ventennio post-costituzionale (Giugni, Pera, Francesco Santoro-Passarelli, Ghez-
zi, Treu, per citarne solo alcuni), compresi i due curatori. L’idea che vi fa da sfon-
do è che il manuale tradizionale è in crisi e più in generale lo sono le tecniche di 
studio e di trasmissione del sapere. Se potessimo dimenticare che siamo all’indo-
mani del mitico Sessantotto, ce lo ricordano gli stessi (autorevoli) autori: «è una 
crisi che non abbiamo certo scoperto noi. Essa esisteva da tempo e si manifestò in 
forme drammatiche tra il ’67 e il ’68, quando il neonato movimento studentesco 
cominciò, nelle università del centro-nord, a organizzare controcorsi e a chiedere 
la formazione di gruppi di studio». 

La risposta dei curatori a questa crisi è dunque un’antologia di saggi che deve 
costituire uno strumento indispensabile perché il testo di studio non mortifichi lo 
spirito critico dello studente. L’opera è comunque dichiaratamente, nell’intenzio-
ne dei curatori, solo un primo tentativo, avendo «carattere sperimentale, anzi, 
provvisorio», tanto che essi si ripromettono di rimetterci le mani «per condensar-
la, o allargarla, o per modificarne le strutture». 

Con il secondo invece il curatore, Massimo D’Antona, affida l’esposizione del-
le più rilevanti questioni del diritto sindacale a giovani giuslavoristi, all’epoca “di 
belle speranze” (fra gli altri vi figurano: Bruno Caruso, Lorenzo Zoppoli, Carlo 
Zoli, Riccardo Del Punta, Franco Scarpelli, Lorenzo Gaeta), che dipanano i temi 
ripercorrendo il pensiero dei vari autori attraverso la riproduzione testuale e ra-
gionata dei loro scritti, legata da un filo continuo, con cui il singolo curatore cer-
ca di fornire una chiave di lettura dei vari saggi.  
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Come lo stesso D’Antona non può non ammettere – richiamando a sua volta 
il precedente volume curato da Mancini e Romagnoli – «il nostro materiale … sta 
a metà strada tra la raccolta di saggi bibliografici e la rassegna antologica». 

Ambedue le opere intendono risolvere un problema didattico, all’un tempo 
informativo e formativo, anche se, dal punto di vista culturale, il secondo preten-
de dichiaratamente di accostarsi o ritornare «alle basi teoriche della materia, in un 
momento nel quale le trasformazioni (in atto o in progetto) sembrano radicali». 
Non a caso Massimo D’Antona antepone ai vari saggi antologici il suo fonda-
mentale scritto sul «Diritto sindacale in trasformazione». Nel saggio, come è ben 
noto, si fa il punto sulle modificazioni indotte nel sistema del diritto sindacale 
dalla legislazione dell’epoca e, per tutte, dalla legge sullo sciopero nei servizi pub-
blici essenziali (l. 146/90) e dalla legge quadro sul pubblico impiego (l. 93/83), 
quest’ultima, in particolare, anticipatrice della rivoluzione copernicana che si avrà 
nel decennio successivo e non solo. Si vuole soprattutto dare un segnale circa la 
complessità dell’insieme giuridico che, per convenzione, definiamo “diritto sinda-
cale”, che si vorrebbe contenere entro lo spazio proprio del diritto centralistico 
dello Stato liberale e che è invece «emblematico della maggiore complessità del 
diritto contemporaneo … diritto dello Stato sociale e pluriclasse … che non è so-
lo forma e sovrastruttura della società, ma fattore costitutivo e produttivo di rap-
porti economico-sociali». 

Il nostro volume – a differenza dei due autorevoli precedenti – non è un’anto-
logia né di testi contemporanei né di testi classici. 

È piuttosto il tentativo di rileggere i fondamenti della disciplina a partire dal 
pensiero degli autori che più ne hanno influenzato, nel bene e nel male, lo svi-
luppo: da Francesco Santoro-Passarelli a Costantino Mortati, da Giuseppe Pera a 
Gino Giugni, fino a Massimo D’Antona, per la fase post-costituzionale; da Alfre-
do Rocco a Giuseppe Bottai, per il periodo corporativo. Il volume non trascura 
ovviamente il fondamentale contributo fornito da Giovanni Tarello, che, dalla 
metà degli anni Sessanta in avanti, ha costituito la coscienza critica degli studiosi 
della materia, sulla base di un’indicazione di metodo foriera di molteplici applica-
zioni. 

La rilettura critica del pensiero degli autori ricordati è affidata a studiosi auto-
revoli, cultori sia del diritto positivo che della storia del diritto. 

Completano il volume due importanti saggi sull’influenza di quegli attori col-
lettivi che sono le alte Corti (Corte costituzionale e Cassazione) sulla formazione e 
lo sviluppo della nostra disciplina. 

L’auspicio è che l’iniziativa possa essere completata con un ulteriore contribu-
to monografico che colmi le lacune tematiche di quello presente. 
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