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Pubblicato lo studio annuale della FAO 

Con curiosita e apprensione ancora maggiori di quelle degli 
[anni scorsi, e cio in dipendenza delle drammatiche notizie sulla 
fame nel mondo (si pensi alia sit uazione delTlndia, dove mane di 
[milioni di uomini sono preda della carestia e delta sottoglimenta-
sione) abbiamo scorso 1'annuale studio sulla situazione moridlale cleil'alimen-
tazione e dell'agricoltura, che la FAO ha pubblicato a Roma in questi giorni per 
I'anno corrente. Purtroppo la prima con siderazione che balza evidente e che non 
soltanto non si e registrato un aumento confortante della produzione di ali-
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Si 6 a per to domenica a To
rino, promosso dall'Accademia 
delle Scienze, nel secondo cen-
tenario dell'opera « Dei delitti 
e delle pene », un Convegno 
internazionale di storici, critici 
e giuristi su Cesare Beccaria. 

Vi partecipano tra gli altri: 
Mario Fubini, Giacomo Delitala, 
P. N. Berkov, e altri studiosi di 
quasi tutti i Paesi europei. 

II convegno si chiudera il gior-
no 6. Cesare Beccaria 

losa nasconde 

luesta, iniziativa? 

Interrogazione 
scelbiano 

contro 
«le Ore» 

It deputato scelbiano Tozzi-
londivl ha presentato una in

terrogazione al • presidente del 
~:onsigUo e al ministro delle 
*artecipazioni statali. sul set-

tlmanale Le Ore. L'interrogan-
le chiede perche U giornale 
jenga sovvenzionato — secondo 
luanto gli consta — da entl 
iubblicl come VEnte cellulosa. 

SIP. la ILTE. . ;. 
La sorpresa deriva dal fat to 

the Le Ore e diretto da una 
fersona molto vtcina al mini-
Iro Colombo, Emo Peri: che 

condlrettore del giornale e 
tnzo Gambino. capo dell'Vffl-
}o stampa della Cassa del Mez-
ogiorno: che una dei piii auto-
:voll collaborator per la po-
tica interna e Massimo Ren-
Ina. democrUtiano e amico di 
laminlo Piccoli (Vuomo di 
tnta della destra dorotea, net-

DC. e attuale vicesegretario 
H partito): che alcuni com-
tnti firmati • Exiguus • sono 
tribuiti alio stesso Piccoli; che 

altro collaborator e il *de-
isslmo» G. A. Longo. Che e 
zcesso? Perche lo scelbiano 

»zzi-Condivl ha voluto solle-
\re questo vespaio? I cast, si 

xmenta a Montecitorio. sono 
le: o Tozzi-Condlvl non sape-

nulla delta complessa opera-
tone che pochisslmo tempo 

, fece passare in mani dorotee 
lettimanale (tramite una ope-
ione finanziarla condotta 

U produttore De Lauren-
t); oppure sapeva e sa tutto 

questo secondo caso si sta-
bbe assistendo a un nuovo. 
tperto atto di cannibalismo 

esponenti dc. 

m e n t i (agricoli e i t t i c i ) , 
m a il distacco fra popoJa-
z ione e produzione al imen-
tare . s i e u l ter iormente 
esteso nei dodici mesi che 
vanno dal luglio 1963 al giu-
gno 1964. La popolazione 
mondiale e infatti aumentata 
nello • stesso •• periodo del 
2 per cento, mentre l'incre-
mento della produzione di 
alimenti e stato di pochissi-
mo superiore all'uno per 
cento. Altro elemento nega-
tivo — e sommamente preoc-
cupante — e che gli aumenti 
della produzione alimentare 
sono stati assai piii sensibili 
ne i . paesi industrialmente 
progrediti che nei paesi in 
fase di sviluppo. Si deve ad-
dirittura credere, per quanto 
non se ne abbiano rilevazlo-
nj puntuali, che in alcune 
aree sottosviluppate si e re
gistrato un regresso nella 
produzione alimentare in 
quanto in alcune nazioni Tin* 
cremento e stato . sensibile 
(Stati Uniti + 4 per cento, 
Oceania + 3 per cento). Al 
quadro negativo che presen-
tano i paesi in fase di svi
luppo fa eccezione la Repub-
blica popolare cinese dove, 
dice il documento della FAO, 
si sarebbero avuti incremen-
ti anche rispetto al 1962-63 
che gia furono superiori alia 
media -

II documento aggiunge 
tuttavia che non si e avuto 
un peggioramento della si
tuazione alimentare nel mon
do sottosviluppato, ma cio 
soltanto in virtu degli aiuti 
(soccorsi) che molti paesi 
progrediti hanno portato ai 
popoli di paesi carenti di ali
menti. 
'- Circa il costo della vita le 
rilevazioni della FAO dicono 
che in 74 degli 85 paesi su 
cui Forganizzazione deH'ONU 
per 1'agricoltura e l'alimen-
tazione dispone dj dati sicu-
ri, esso e stato in media su
periore a quello del 1962-63 
soprattutto a cagione dell'au-
mento dei prezzi di vendita 
al dettaglio. Tali prezzi d'al-

UNA NUOVA POTBUA IWKJSTWAIE EUWPU 

|n continuo aumento il progresso 
economico della R.DJ. M 

Ftslt{giitt a Rtflia il XV Maiversarfe 
ddla costifuiMe dellt state satialista 

Ki e svolto ieri pomeriggio, 
Saloni dell'Albergo Flora in 

un ricevimento ofTerto 
dott. Wtlhelm Knapp. rap-

ltante della Camera di 
lmercio Estero della R.D.T. 

Italia, per celebrare il 15* An-
jrsario della costituzione del-

[Repubblica Democratica Te-

)ltre che personality del mon-
diplomatico. erano presenti 

Iti esponenti dell' ambiente 
ftnziario, economico e indu-
ile, i quali. particolarmentc 
lucsti ultimi anni. hanno al
ia to rapporti di carattere 

lmerciale con la R.D.T. 
commercio fra lltalia e la 

segna uno sviluppo con-
stivo e soddisfacente. essen 
aumcntato. nel giro degli 

Imt 6 anni. del 2-12%. Se que-
sviluppo e certamente no

lle. il volume del commercio 
pero. e ancora troppo ri-

ttto rispetto a quello con 
Paesi ed e suscettibile di 

levoli aumenti. 
poderosa costruzione della 

industria ha consent i to alia 
di dare al suo commercio 

»ro un vigoroso impulso. cosi 
mentre nel 1930 i PaesJ con 

jail la RDT intratteneva re-
?nl commercial! erano sol-

i SO, oggi essi sono oltre 100. 

Cinque erano allora ' gli Stati 
con i quali esistevano degli ac 
cordi commercial!: oggi il loro 
numero e salito a 49 in tutto 
il mondo: e si tratta di Stati 
sia detto per inciso. con difTe-
rentt sistemi sociali. Nel 1963. il 
volume del commercio estero 
della RDT e ammontato ad oltre 
20 miliardi di DM (oltre 3000 
miliardi di lire). 

Durante la Fiera Autunnale di 
Lipsia. il ministro per il Com
mercio estero della RDT. Bal-
kow. ha affermato che il com
mercio con lltalia potrebbe sen-
z'altro venir raddoppiato. La 
RDT intende acquistare attrez 
zature chimiche per la sua in
dustria nonche navi per il rat 
forzamento della sua flotta mer
cantile. E" indubbio che. in en-
trambi i set tori, lltalia potrebbe 
figurare come fornitrice ed es-
sere in grado di sostenere la 
concorrenza di altri Paesi. 

I/istituzione di missioni com
mercial! nei due Paesi — attual-
mente sono soltanto 5 i colla
borator! che svolgono la loro 
attivita in Italia per Tesecuzio-
ne dell'accordo commerciale fra 
lltalia e la RDT — potrebbe 
portare un notevole contributo 
ad un rapido sviluppo dell'in 
terscambio. -

tra parte sono rimasti stazio-
nari o sono diminuiti in ap-
pena 15 paesi, tutti — ad ec
cezione dell'Australia — in 
fase di sviluppo. Riduzioni di 
circa 1*8 per cento nei prezzi 
dei prodotti alimentari si 
sono avute nella Nigeria; del 
6 per cento nella Sierra Leo
ne, del 4 per cento nel Tan-
ganika, del 3 per cento nel 
Kenia e del 4 per cento in 
Birmania 

Fenomeni di inflazione 
hanno aggravato — afferma 
poi il documento — la situa
zione in vari paesi, dove i 
prezzi al dettaglio. sono saliti 
e^eiiorialriiente: ^pflOO per 
cento in Indonesia, + 68 per 
cento : nel Congo ex belga, 
+ 67 nel Brasile, + 49 nel 
Cile, -f- 39 per cento nella 
Colombia, + 33 nella Corea 
del Sud, + 23 in Argentina, 
+ 17 in Islanda, + 15 in Uru
guay e + 10 in Spagna. 

Interessanti sono le consi-
derazioni che il direttore ge
nerate della FAO, l'indiano 
Sen, porta a commento della 
pubblicazione e come indica-
zione di lavoro. Scrive B. R. 
Sen che, in contrasto con gli 
aumenti di produzione uni-
tari conseguiti nel passato, da 
cinque anni a questa parte 
1'agricoltura mondiale non 
ha fatto altro che progredire 
parallelamente all'aumento 
globale della popolazione. I 
due incrementi si sono cioe 
tenuti sulla cifra del 2 per 
cento, quando non si e verifi-
cato, come negli ultimi dodici 
mesi, un ulteriore aprirsi a 
forbice dello squilibrio. Ne 
deriva la preoccupante con-
statazione che non si sono 
avuti quei margini di pro
duzione necessarj per il mi-
glioramento dei livelli gene
ral! di nutrizione e di vita. 
Ci6 che maggiormente ci 
preoccupa — afferma testual-
mente Sen — e il fatto che in 
molti paesi in fase di svilup
po, dove maggiore e il biso-
gno, la espansione della pro
duzione agricola e alimentare 
e stata addirittura inferiore 
alle gia insoddisfacenti me-
die mondiali. 

' Insistendo : sulla necessita 
di porre rimedio a questo 
stato di cose. Sen reclama 
una maggiore assistenza tec-
nica e finanziaria dei paesi 
progrediti a quelli in fase di 
sviluppo. Si tacciono o w i a -
mente. non rientrando tale 
denuncia nelle competenze 
ufficiali del direttore di un 
organismo come quello della 
FAO, alcune ragioni e richie-
ste che hanno un legame ef-
fettivo con il persistere della 
fame nel ' mondo e con le 
possibilita di migliorare la 
situazione: cioe il fatto che 
le spese dj riarmo bloccano 
troppe possibilita di serio in-
tervento contro la fame e per 
lo sviluppo deiragricoltura 
Tuttavia, con forza. si affer
ma che la situazione e giunta 
a un punto tale che < non si 
pud piu aspettare per in tra-
prendere uno sforzo mondia 
le decisivo». II problema e 
sentito: si sa che se ne di
spute alia conferenza del 
Cairo di questi giorni. men
tre ad una conferenza in una 
nazione in fase di sviluppo 

(il Ghana) se ne discutera 
I'anno venturo in un incontro 
dal significativo ordine del 
giomo: < Mondo senza bom-
be, per il progresso*. ; 

"»• 9-; 
La carttaa che pakMichli 
mostra II comvmo d«gll allaee-
U pratclcl aalauUi (carae e tor-
nwKirio) nel monao. Bteogna <M-
wrrare che la Mhrwatlxzazieae 
srafica dcOa carta seogranc« 
del moad* e fatta sulla kase del 
rapports dl popolaxloae fra 1* 
maxtoBl * • • • delta ««perricie. 

ue in casa Verri il 

Apparve per la prima volta a Livorno nel 1764 - II Baretti giudico malissifsto scritto un libretto che per noi moderni e 
un modello di proso onche letterariamente pregevole: ci piace la secchezza, talora quasi epigrafica, di quella scrit-

fura, I'andare ostinatamente alle cose con il minor numero possibile di parole 
• - « La- celebritd del Becca-
• r ia ha... un'origine che pud 
parer paradossale >: — que-
sta frase di Piero Calaman-
drei, che del Beccaria resta 
a tutfoggi>Jra glitstudiosi 
piii recenti'Vinterprete piu 
app<wsjpaato. A frtfW&ent* 

' pur hit ttfntte cfoctano del-
' la condanna netta dell'< an-
tistoricismo > illuministico, 
pud ancora apparire valida, 
mentre si celebra il duecen-
tesimo anniversario della 
prima edizione dellibro Dei 
delitti e delle pene. 

n celebre libro, che ap
parve la prima volta anoni-
mo a Livorno nel 1764, fu 
infatti scritto nel giro di po-
chi mesi da un glovane ven-
ticinquenne privo di cultu-
ra giuridica e ad essa, in 
fondo, negato; segui ad un 
precedente lavoro che non 
faceva certo presagire la 
forza polemica del celebre 
trattatello (un opuscolo Del 
disordine e de' rimedi delle 
monete nello stato di Mi-
lano, scritto due anni pri
ma); e nacque da una pen-

' na che i contemporanei/ita-
liani' e stranieri, si pstina-
rono a definire < pigra ». 
• La stessa origine del cele
bre libretto pud apparire le-
gata al caso o alia fortuita 
occasione: nacque da quelle 
conversazioni e discussioni 
che si tenevano in un salot-
to della stessa casa paterna 
di Pietro Verri, in Milano, 
dopo che il Verri stesso ave-
va • rotto clamorosamente 
con VAccademia dei Tra-

' sformati, ospitata in casa 
dell'Imbonati e che aveva 
avuto celebri soci il Parini 
e il Baretti. e fondato quel-
VAccademia dei Pugni, del
la quale furono principali 
animatori, oltre Pietro Ver 
ri, il piu. giovane suo fratel-
to Alessandro e il giovanis 
simo Beccaria. -

Anche ad essere {effort 
critici e accorti di quanto 
poi il maggiore dei Verri — 
divenuto da amico nemicis-
simo del Beccaria — ebbe 
a scrivere sulla nascita del 
libra, non si pud tuttavia 
non trarne la persuasione 
che la * materia > delVopera 
fosse offerta, collegialmen-
te, da quel sodalizio e da 
quelle discussioni: Pietro 
Verri. da parte sua, stava in 
quegli anni lavorando alle 
Osservazioni sulla tortura. 
mentre Alessandro, «Pro-
tettore dei carcerati >, ave
va notizie di prima mono 
e sulla situazione della le 
gislazione penale delVepo-
ca e suite condizioni dei 
carcerati. Certo, questa ma 
teria sfincontrd con gli stu-
di che il giovane Beccaria, 
c guarifo » — come ebbe a 
dire — dal mal della filo-
solia attraverso la lettura 
delle Lettere persiane, an 
dava facendo sugli illumini-
sti francesi e inolesi: — 
Torigine « occasionale • ve-
niva cosi superata nelVin-
contro con la cultura * uni
versale » di.'. scrittori che 
si chiamarono Helvitius, 
Rousseau, Montesquieu, Lo
cke (senza dimenticare — 
filosofo € non filosofo » co
me il Locke — quel Bacone, 
che alia celebre operetta del 
Beccaria j>r««ti non solo 

Vepigrafe da porre al fron-
tespizio, ma, secondo il pa~ 
rere di alcuni studiosi re-
moti e recenti, anche lo 
stile). 

Poi Vopefetta prese il vo-
lo della celebritd: la Societa 

^foottojnieqidi Berria lo pre-
rfAS'ancori dnbnirha; subi-
to-fu tradotta in francese; 

'• la '• lodarono d'Alembert e 
d'Holbach, Helvitius e Buf-
fqn; la commentarono e po-
siillarono Voltaire e Dide
rot; la « g r a n d e r Caterina 
di Russia invito Vautore a 
stabilirsi, come funzionario 
dello stato russo, a Pietro-
burgo. E forse, a completa-
re, con un aspetto diciamo 
cosi negativo, la descrizio-

. ne del « paradosso >, si po-
-trebbe ricordare la rottura 
del Beccaria coi Verri e la 
rivendicazione, diretta e in-
diretta, che Pietro Verri fe
ce a se stesso del merito del 
celebre libretto. 

Ma il « paradosso > e, alia 
fine, frutto di un'impressio-
ne tutta soggettiva di noi 

' moderni; cosi scarsamente 
attenti (frutto della polemi
ca idealistica e romantica!) 
al fenomeno dell'Illumini-
smo e dell'Enciclopedia, che 
finiamo in pratica, se non 
in teoria, per ritenere uni-

• versale e immutabite Vorigi-
ne di ogni libro come libro 
di uno scrittore. 

Qui c*e un clima partico-
lare che non va perduto di 
vista e che in poche e sem-
plici parole si potrebbe cosi 
definire: esser per quei gio-

i vani • di • nobile estrazione, 
zconvinti della possibilita di 

instaurare negli stati lom-
bardi una monorchia asso-
luta illuminata e rtformatri-
ce, lo scrivere — anche la 
letteratura, e non solo I'eco-
nomia e la giurisprudenza 
— un mezzo per Vazione (di 
intenzione « pratica e rifor-
mistica », direbbe il Croce) 
E se VAccademia dei Pugni 
ebbe come unico immediato 
risultato degno di nota (le 

' Osservazioni di Pietro Verri 
apparvero per le stampe so
lo dopo la morte delVauto-
re) il capolavoro del Becca
ria, vi son poi. a dimostra 
zione della effettiva consi-
stenza di questo clima, gli 
articoli del *Caffk> e la 
lunaa carriera di professore 
e di funzionario dello stato 
di Milano dello stesso Bec
caria e di alcuni suoi amici. 

Del resto, la stessa rottura 
con VAccademia dei Tra-
sformati non fu — come ri-
tengono alcuni studiosi — 
un caprtccio o un'impunta-
tura di Pietro Verri: fu in-
vece un atto polemico ben 
cosciente contro scrittori — 
che magari si chiamavano 

• Giuseppe Parini — che vo-
levano si rinnovare, disarca-

. dizzare la letteratura italia-
na. ma restando letterati e 
ner i quali ali C scherzi» 
letfi in Palazzo tmbonati 
restarano nettamente sepa-
rati dalle opere piu seria-
mente concevite e scritte (e 
riscritte e limate e perfezio-
nate, come fu U caso del 
Giomo). • - . . , • • -

Jl giovane Beccaria si sen-
tiva uomo oVazione. lo scri
vere era per lui uno stru-
mento di propaganda d'idee 

e di immediato e diretto in-
tervento sulle cose: dai di-
battiti di casa Verri egli de-
rivd un'opera il cui fine non 
era precisamente quello che 

•:.sii<pfopon$:i un trattatista 
''faticfte di ctg gli fu fatto da 
alcuni ..sjt/pfcljcQntemporanei 
rtmfitoyferol,*'" ma quello 
d'influire, immediatamente 
ripetiamo, sullo stato della 
legislazione penale e sulle 
condizioni di vita dei carce
rati. La stessa edizione defi-
nitiva del libro Dei delitti e 
delle pene, quella che soli-
tamente noi leggiamo, era, 
alia fine, la traduzione ita-
liana della versione france
se che ne aveva offerta il 
Morellet, con una divisione 
in paragrafi e una sistema-
zione della materia che non 
erano nella • prima anoni-
ma edizione. Guardate in-
vece quest'ultima (ne sareb-
be male che gli editori mo
derni la riproducessero tn 
appendice alle loro stam
pe): come appare piii vtci
na alle origini che si sono 
accennate, al lavoro scritto 
di getto, senza nessuna pre-
sunzione di sistemaztone 
trattatistica. •'•;.•'.• 

Se mat, il « paradosso > 
riappare evidente nella con-
statazione che le cento pa-
gine del famoso libretto — 
che il Baretti giudico ma-
lissimo scritte — finiscono 
per essere un modello di 
prosa anche letterariamente 
pregevole: per noi moder
ni speciatmente, che, sem-
bra in buon numero se non 
ancora in maggioranza, ci 
stiamo ' lasciando dietro le 
spalle le annose e oziose po-
lemiche sul «bello scrive 
re » (intendo, si capisce, co
me modulo, come schema, 

non come « poesia >), la sec
chezza, talora quasi epi
grafica, di quella scrittura, 
I'ostinato andare alle cose 

• con il minor numero pos
sibile di parole,, riesqono 
sommamente graditi. E' una 

• c secchezza > che genera 
nell'ahimo'del'iettofe quel 
che di c passionato >, che 

:• ben notava il Calamandrei 
nello stile del libro, e che 
del resto gia il Manzoni ave-

• va caratterizzato come una 
unitd di commozione e ra-

• ziocinio. 
II c clima *, H dunque, di 

quella cultura, e le grandl 
correnti ideali di rinnova-
mento che la percorrono e 
la sostanziano: ecco che cosa 
spiega Vapparente * para
dosso * delta fama del li
bretto Dei delitti e delle 
pene. 

La * materia » — s'e det
to — fu al Beccaria procu-
rata da un impegno colle-
giale. Ma la < materia > era 
nelle cose, nella societa del 
tempo: e si chiamava pri* 

.• cesso criminale deformato 
• da elementi soggettivi e ir-
razionali, applicazione della 
tortura. pene detentive non 
tendenti alia riabilitazione 
del condannato ma alia sua 
progressiva distruzione co
me essere umano; pena di 
morte. E in questa « mate
ria * spiccava clamorosa
mente la confusione fra 

' « peccato ^ secondo religto-
ne e c realo » secondo leg-

- ge. < Se il popolo * — ebbe 
a scrivere il Foscolo — « co-
minciava finalmente a di-

; stinguere fra peccati che si 
debbono rimettere al giudi-
zio di Dio, e delitti che fan-
no responsabile il reo da-
vanti alle leggi umane: se 

E' morto 
i l <generate* 

dei gesuiti 
II preposito generate della 

Compagnia di Gesii — il pot en-
te capo dei gesuiti comune-
mente noto come il - papa ne
xt) » — e morto ieri mattina. 
Padre Giovanni Battista Jans-
sens, che aveva 75 anni. era 
stato eletto nel 1946. 

Dieci minuti prima di spira-
re il prelato aveva ricevuto la 
visita di Paolo VI neH'inferme-
ria della Curia generalizia, do
ve giaceva da quando — qual-
che giomo fa — era stato col-
pito da trombosi cerebrale e 
conseguente paralist 

II • generate » dei gesuiti vie-
ne scelto con una formula che 
superficialmente pu6 essere de-
flnita democratica (elezione da 
parte di delegati delle congre-
gazioni provinciali) ma resta in 
carica a vita ed ha poteri asso* 
luti, salvo natural mente l'obbe-
dienza al Ponteficc 

La Compagnia fu fondata nel 
1540 da S. Ignazio di Lojola ed 
e senz'altro uno degli ordini 
religiosi pro important! per la 
attivita in tutto il mondo dei 
suoi 36.000 component!. Scopo 
ufficiale di essa e la difesa e 

la propaganda della fede attra
verso la predicazione. la scuo-
la e la stampa. Alcuni stati che 
avevano bandito i gesuiti nel se 
colo scorso li hanno riammessL 
come la Norvegla. o stanno per 
riammetterli. come la Svizzera. 

II -generale- e coadiuvato 
da una Curia formata da undi-
ci assistenti. Costoro sono a ca
po appunto delle • assistenze -
in cui e divisa geograflcamente 
l'attivita deH'Ordine: Italia. Ger-
mania. Francia, Spagna. Inghil-
terra, America del nord, Ame
rica Iatina. India, territori di 
Iineua slava. 

Come e previsto daUa costi
tuzione dei gesuiti. padre 
Jaossens ha lasclato morendo. 
in una busta sigillata, il nome 
del vicario generale che deve 
preparare l'elezione del nuovo 
preposito. Nello stesso pomerig
gio di ier! la busta e stata aper-
ta in forma solenne, secondo il 
rigido cerimoniale stabilito. A 
dirigere la compagnia nell'inter-
regno, con compiti di ordinaria 
amministrazione. e stato desi-

fnatb il canadese padre John 
waia, 

la tortura comincid ad es
sere abolita in Europa; se 
il processo criminale si sco-
perse in tutta la sua origi
nate spaventevole deformi-
ta, solo.-.il Beccaria ne ha 
merito >. 
'Noi non diremmo < solo 

' il-'•Betcarta •>, ma un intero 
movimento ideate e cultu-
rale, di cui il Beccaria fu 
uno degli interpreti genia 
li. Ma anche il giudizio fo-
scoliano non pud farsi deri-
vare soltanto da certe cor
renti non sotterranee di 
« nazionalismo * insite nel
la stessa base ideologica 
della cultura foscoliana: es
so pud essere, se non accet-
tato, compreso proprio per 
quella peculiare nature del 
libretto del Beccaria, che s'e 
vista. I teorici dello « stato 
di diritto * non erano certo 
mancatt ne mancavano ai 
tempi in cui il Beccaria ope-
rava, e certuni eran di gran 
lunga di lui maggiori per 
acutezza di pensiero e capa-
cita di costruzione sistema-
tica; ma il Beccaria vedeva 
le atrocita esistenti e contro 
di esse insorgeva. Di qui, 
anche, derivano certe for-
mulazioni felicemente sinte-
tiche dei diritti della perso
na umana di fronte alto sta 
to, che son poi passate — 
raZtxne quasi testualmente 

— nelle costituzioni mo-
derne. 

Anche nella nostra Costi 
luzione, come faceva ancora 
notare Piero Calamandrei, 
un costituente che nel suo 
lavoro all'Assemblea porta 
indubbiamente anche il ca 
lore di quelle remote pu-
gine del Beccaria: c nelVart. 
25, che riconsacra U princi 
pio di legalitd e con esso 
quello conseguenziale delta 
irretroattiviti della legge 
penale: nelVart. 13, che sot 
trae alVarbitrio la cattura e 
la carcerazione preventiva; 
nelVart. 27, che ristabilisce 
la presunzione d'innocenza 
~.nel quarto .. comma • del-
VarL 13, che punisce ogni 
violenza fisica e morale 
sulle persone comunque sot 
toposte a restrizioni di li-
berti; neTVultimo comma 
dell'art. 27, che abolisce la 
pena di morte; e soprattutto 
nel comma terzo dello stes
so articolo — non ancora 
reso . attuale, aggiungiamo 
oggi noi, nelVanno 1964, 
nella legislazione della no
stra Repubblica — il quale 
proclama che le pene non 
possono consistere in tratta-
menti contrari al senso dl 
umanitn e devono tendere 
alia rieducazione del con
dannato >. . - . . 

- Naturalmente, ne la naf li
ra attiva dell'opera del Bec
caria, ne la sua attiva fortu-
na ,e neppure la sua persl-
stente attualita. debbono tn-
durci, neppure nelVoccasm-
ne celebratira. ad accettare 
Verrore. che fu proprio di 
una critica genericamev.te 
definibile come c romanti
ca ». di scorgere nel Becra-
ria del Dei delitti e de'.le 
pene Vesplosione di un ac-
nio € giovane * e di trovarla 
poi in totnle contraddizione 
con il r/>sto della vita e del-
Vattivitd dello scrittore, col 
trno funzionariato di gover-

no, con la sua opera pratica 
di riformatore. In realtd, 
noi vediamo che anche nel
le relazioni' d'ufficio • sulla 
riforma dei codici o sulla 
naturq, delle pene it Becca
ria non abbandono mai le 

' sue idee di fondd, anche se 
dov'ette destreggiars'iin una 
situazione in cui lo « spirito 
di scoperta > veniva frena-
to da limiti multiformi. 

'. Certo, la prosa delle rela
zioni degli ultimi anni di 
vita non ha, ne potrebbe 
avere, quella immediatezza 
appassionato del libro gio-
vanile. Ma siamo d'accordo 
col piu recente editore di 
Beccaria (Sergio Romagno-
li) nel non accettare I'im-
magine di un Beccaria qua
si isterilito dall'irruenta av-
ventura giovanile. Si potrd 
certo notare che nel libro 
del 1764 la prevalenza del
lo € spirito di scoperta > 
sullo c spirito d'ordine * era 
piu netta, piu vivace: ma al
lora non si trattava di bat-
tersi in una commtssione 
governativa per migliorare 
lo stato dei prigionien « bol-
lati * (incantenati) o per far 
passare la distinzione fra 
delitto politico e delttto co-
inune e richiedere per il 
primo Vabolizione delle pe
ne infamanti; ni di escogi-
tare sottili distinzton*. per 

• tentare. almeno come prtmn 
risultato di un'azione acca-
nita e paziente, durata tutta 
la vita, di ridurre al mini-
mo numero possibile i en-
mini punibili con la pena n'i 
morte. 
'• Certo, non si pud dimen
ticare che dagli uomini del 
Risorgimento fu vista addi
rittura, nel libro Dei delitti 
e delle pene, la c scoperta * 
di una societd. nuova: che 
questo fu considerato il sun 
messaggio; che aU'Avver-
tenza poi premessa all'ope-
relta, dopo il violento at-
tacco sanfedista dell'abatc 
Fachini e all'osservazione 
dell'Autore che il suo lavo
ro dava noia a tutti coloro 
che tremavano * ad ogii 
proposizione che sostengn 
gli interessi dell'umanita • 
fu preferita la grande iffer-
mazione che Piero Calaman
drei, nelVanno 1943, ripor-
tava come epigrafe ammorj''-
trice di fronte ai giorni del
la violenza e del terrore: 
« Non vi e libertd. ogniqual-
volta le leggi permettono 
che, in alcuni eventi, Vuomo 
cessi di esser persona e di-
venti cosa >. 

< Ma, storicamente, la posi-
zione reale del Beccaria * 
segnata — e non i poco! — 
da un'altra formulazione 
del libro Dei delitti e delle 
pene. che ritroviamo quatz 
testualmente nella Dichia-
razione dei diritti, appro-
rata il 26 di agosto del 1789, 
dall'Assemblea • nazionale 
francese. all'art. 8: c Perchi 
ogni pena non sia una vio
lenza di uno o di molti con
tro un privato cittadino. d«;-
ve essere essenzialmente 
pubblica, pronta, necessaria, 
la minima delle posstbPl 
nelle date circostanze. pm-

-.porzionata ai delitti, dettc-
ta dalle leggi >. i 

. Adriano Scroni 


