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Un classico della letteratura 

americana del Novecento 

La sconf itta 
di Fitzgerald 

Una raffinata coscienza esteti-
ca davanti alia fine di un'epoca 

Di quelli che sono consi-
dorati i tre « classici » della 
narrativa americana del '900 
(Faulkner, Hemingway, Fit
zgerald) non vi e dubbio 
che, alia distanza, e Faul
kner ad acquistare risalto 
per spessore e complessita 
della tematica intellettuale 
e narrativa, mentre Hemin
gway e Fitzgerald, pur nel-
la smagliante perfezione di 
certi risultati, sembrano piii 
direttamente collegati e co
me ridimensionati dalla tem-
perie storica, dalla fase 
drammatica in cui vissero e 
che rappresentarono nella 
loro parabola artistica. Que-
sto e vero in particolare per 
Fitzgerald, in cui il rappor-
to con la crisi generale del
la soeieta americana fra le 
due guerre e strettissimo e 
immediato, ma non nel sem-
plice senso che i momenti 
maggiori della sua narrati
va rappresentino un « docu-
mento» indimenticabile e 
prezioso, una «cronaca » 
picna di passione e di disin-
canto delle follie e delle 
ebbrezze della «eta del 
jazz ». 

Al contrario, proprio quan-
do tutto cio veniva indicato 
insieme come lo spessore e 
la qualita positiva della sua 
opera, questa rappresentati-
vita storica ha costituito 
spesso uno dei miti della 
critica, un suo ricorrente 
luogo comune, e soprattutto 
ha rischiato, e rischia, di co-
stituire il limite piu vistoso 
di una figura di narratore 
come Fitzgerald. 

Per questa via, infatti, sa
ra facile poi dimostrare 
quanto limitato e parziale 
fosse il documento, quanto 
generica e fragile l'ottica 
prospettica e analitica di 
romanzi come Tenera e la 
notte o II grande Gatsby: e 
insomma come la tragica 
complessita dell'epoca che 
fu sua, Fitzgerald l'abbia poi 
colta a livello del costume, 
delle eccentricita piu visto-
se ed epidermiche, ma in-
fine solo a quel livello, sia 
pure altamente rappresenta-
tivo di una condizione piu 
generale, quella appunto del
la soeieta americana della 
crisi del '29, del crollo della 
borsa di Wall Street, come 

• simbolo della fine di un'epo
ca, del « crack up», della 
crepa insidiosa che erodeva 
una complessiva concezione 
del mondo. 

Ma questa antologia dei 
suoi romanzi maggiori (F. S. 
Fitzgerald: Romanzi Monda-
dori, Milano, L. 7.000), invi-
tandoci a una distaccata ri-
lettura, potra forse mettere 
in luce una qualita oggetti-
vamente tragica inerente a 
quella febbrile, immediata, 
parzialissima adesione di 
Fitzgerald al suo tempo c 
alia sua storia, alle false spe-
ranze e alle false illusioni 
di una generazione di cui 
egli fu, come e noto, insie
me Tinnografo e la vittima 
predestinata. 

E' giunto forse il momen-
to. cioe, di avviare una ana-
lisi meno provvisoria e su-
perficiale delle mediazioni 
intricate, delle complesse 
contraddizioni che fanno di 
Fitzgerald qualcosa , di piu 
della classica figura di arti-
sta americano deracine. co
scienza negativa e separata 
del proprio tempo e della 
sua ideologia. 

Se sotto un segno, una 
caratteristica dominante, vo-
gliamo collocare un artista 
come Fitzgerald, forse e nel 
tentativo di imprimere uno 
sbocco estetizzante e insie
me nella consapevolezza del
la tragica sterilita di questa 
soluzione e nel rifiuto, assai 

Sulla luna 

Finita 
la notte 
Lunakod 
al lavoro 

MOSCA. 12. " 
II nuovo « Lunokhod » so-

vielico ha superate seiua 
danni anche la sua second* 
notte luna re — durata ' dal 
22 febbraio al 9 maria — 
e ha ripreso I'esplorarione 
del « Mare della serenita > 

Secondo quanto nferisce 
oggi la < Tass» al riappa 
rire del Sole sull'ortzzonte, 
il t Lunamobile» ha ria-
perto il proprio < coperchio • 
cominciando cosi la ricarica 
delle balterie solari. 

La riaperlura del pannel-
lo che contiene le cellule so
lari — precisa I'agenzia uf-
ficiale sovietica — e m e -
nuta il 10 ma no e il gfor-
no successivo il c Lunokhod • 
e stalo in grado di per-
correre I primi metri sulla 
superficie del satellite: per 
ora sono 34 che si agg un 
gono agli 11 067 gta percor 
si nelle due precedent! 
c giornate > 

Secondo i dati telemetrici 
che giungono a terra — ag 
giunge la « Tass • - hittl 
gli strumenti di bordo del 
c Lunokhod a funzionano re-
golarmente. 

esplicito e cocrente, di dar-
si altra risposta e altra al-
ternativa, diverse da quella 
assoluta, incorrotta, della 
< bellezza » artistica, anche 
la piu tragica, che dobbia-
mo intravvedere il tratto 
specifico che lo distingue fra 
gli scrittori della sua gene
razione. 

Fitzgerald e, in una pa-
rola, l'artista che meglio e 
piu coerentemente di tutti 
ha tentato, nel pieno delle 
contraddizioni di una soeie
ta imperialistica, entro le 
lacerazioni insanabili e 
drammatichc di una ideolo
gia centrata sulla onnivora 
aggressivita individualistica, 
di trasformare in virtu esem-
plare e positiva, in purezza 
drammatica, in coscienza e-
stetica raffinata e labirinti-
ca, estratta dalla impura vo-
racita, dalla capacita corrut-
trice del mito del danaro e 
del suecesso, la « malattia » 
che decomponeva moralmen-
te e idealmcnte il proprio 
tempo. 

Non e un caso che la sto
ria che Fitzgerald ha sem-
pre narrato, attraverso mil-
le varianti, e fondamental-
mente una, - quella della 
sconfitta, della disintegra-
zione fisica e morale che in
duce il danaro, e l'eroe, si 
chiami Amory Blaine, An
thony Patch, Gatsby o Dick 
Diver, e sempre e solo uno 
di quegli « ultimi provincia-
li > delPOvest che arrivano 
nelle cittadelle dei ricchi, li 
idoleggiano insieme ai loro 
miti e patiscono poi la de-
lusione, l'acre amarezza che 
scopre il cinismo e la bru-
talita dietro la cortina do-
rata dell'eleganza e della 
frivolezza. 

In questo senso, quel ro-
manzo a suo modo perfetto 
che e II Grande Gatsby e 
altamente rivelatore: qui la 
forza esemplare della presa 
di coscienza del narratore, 
attraverso quel suo alter 
ego che e Nick Carraway, e 
sicuramente dovuta non tan-
to alia chiarezza della de-
nuncia della squallida mate
riality che muove la scintil-
lante vita dei «nuovi ric
chi >, quanto piuttosto alia 
ambigua esaltazione di Gat
sby, della sua innocenza di 
contadino o piccolo-borghe-
se inurbato dell'Ovest chiu-
so e fedele a un suo sogno 
di impossible, romantica 
purezza, che la immensa ric-
chezza ha piegato alia corsa 
suicida dietro a questo so
gno. 

Gatsby, insomma, e un 
ideale estetico, incarna il 
tentativo contraddittorio di 
Fitzgerald di sublimare il 
mito del danaro in piedistal-
lo di una disinteressata sal-
vezza del «be!lo»: la tra-
svalutazione finale del per-
sonaggio rimuove fermamen-
te, nell'intenso lirismo dello 
stile, la prosaicita e la ba-
nalita antieroica della mor-
te, stempera 1'asprezza della 
denuncia e delta presa di 
coscienza nella riproposizio-
ne < depurata » dello stesso 
fagocitante individualismo 
non piu in chiave mondana 
e storica, ma metatempora-
le e estetica. Simbolo, Gat
sby, deU'artista che fa del-
1'arte una rivalsa e un'ulti-
ma trincea, e del simbolismo 
insieme la tecnica che rap-
presenta, rannoda ed elude 
l'angolosa, storica durezza 
della crisi di identita rap-
presentata. 

La forza del rifiuto, la tra
gica maturita acquisita da 
Fitzgerald trovano in una 
paralisi morale e esistenzia-
le e in una intensa ipostatiz-
zazione estetizzante piu che 
il loro limite, dirci la loro 
connotazione specifica: nel
la radicalizzazione politica 
degli anni trenta era Fitzge
rald fatalmentc un isolato, 
ma lo era ancor piu (e con 
lui anche Hemingway) ri-
spetto alia generazione de
gli anni novanta. quella riri 
naturalist! e di Henry A-
dams. 

Se, nell'arte e nella vita, 
pativa e smascherava I'in-
gannevole sogno che ubria-
cava 1'aggressivita dell'Ame-
rica delle nuove, e colossa-
li, ricchezze, la sua sconfit
ta rivelava qualcosa di piu 
di una ineluttabile oggetti-
vita del sistema, ma, molto 
piu significativamente, la 
profonda organicita della 
sua risposta ad esso, quale 
certamente appare, al di la 
della comizione che il de-
naro induce, la fuga in avan-
ti che la sua < idea > conscn-
te, I'cstrapolazione" di un 
ideale pancstetico, di un 
« sublime » rinnovellato co
me cvasiva consolazionc di 
cui e certo colto il caratte-
re illusorio, ma per cui e 
pagato il prczzo piu alto; il 
sofTocamento di quella de
nuncia che l'arte ha incana-
lato in favore della sua asto-
rica solitudine, della sua 
tragica fcdelta a se stessa, 
nella ambigua illusione di 
poter rovesciare in scelta 
soggettiva quello che era 
piu esattamentc lo sbocco 
nccessario della sua para
bola. 

Vito Amoroso 

La lotta per la r if or ma delFordinamento giudiziario 

UNA POLITICA PER LA GIUSTIZIA 
I residui dei codici fascisti, i precetti costituzionali e le proposte paternalistiche dei democri-
stiani - L'orientamento della sinistra e dei giuristi democratici emerso dai recenti convegni 
II recupero del detenuto alia vita sociale - II dibattito al Centro studi per la riforma dello Stato 

La crisi della giustizia pre-
clpita, allargandosi dagli a-
spetti tecnicl e funzlonali al 
contenuti politicl, e le forze 
democratiche che lavorano in 
questo campo si pongono il 
problema deU'azione. L'altra 
settimana a Firenze i giudici 
di Magistratura Democratica 
s'erano interrogatl suH'attivita 
da svolgere all'lnterno ed al-
1'esterno dell'istituzione; ve-
nerdi e snbato scorsi. al semi-
nario indetto a Roma dal Cen
tro di studl e di iniziatlve per 
la riforma dello Stato — cen
tro presieduto dal compagno 
senatore Terracini — politici, 
magistrate docenti universita-
ri, avvocati, assistentl sociali, 
student! di sinistra hanno di-
scusso l'atteggiamento da as-
sumere di fronte ai progetti 
governativi di riforma dello 
ordinamento penitenziario e 
dei Codici penale e di proce-
dura penale, sottoposti al Par-
lamento. 

Gli intervenuti sono partiti 
da una franca autocritica. Ne-
gli scorsi anni tutta la sinistra 
ed anche il nostro partito han
no affrontato i problem! della 
riforma della giustizia, e piu 
in generale della riforma del
lo Stato, in maniera frammen-
taria ed episodica. senza ela-
borare una linea politica 
chiara e coerente e senza quin-
dl raggiungere un'egemonla 
capace di attrarre ad orienta-
re altre forze e di ostacolare 
cosi efficacemente i disegni 
dei moderati e delle destre. In 
tal modo si e lasciata all'awer-
sario l'iniziativa dei progetti 
di riforma, contrastando solo 
gli orientamenti piu pericolosi 
nella ristretta misura consen-
tita dal rapporto di forze esi-
stente in Parlamento; rappor
to tanto piu sfavorevole in 
quanto temi come il carcere 
e la criminalita sono stati tra-
scurati dalla cultura ufficiale 
ed anche da quella democrati
ca, mentre suscitano nell'opi-
nione pubblica, allarmata da 
delitti caratteristici di un cer
to sviluppo sociale. istintive 
reazioni ostili. 

I traguardi 
scientifici 

II risultato di queste carenze 
sono i progetti in questione 
che tendono. secondo la defini-
zione d'un oratore, a sostituire 
aU'autorltarismo fasclsta il 
paternalismo democristiano; 
ad umanizzare cioe gli aspet-
ti piu inumani di un codice 
come quello Hocco, e di un si
stema penitenziario inteso ad 
emarginare ed a distruggere 
fislcamente e spiritualmente i 
detenuti. Dei progetti quindi 
che ancora non attuano com 
pletamente quel fondamentale 
articolo 27 delta Costituzione 
il quale non solo vieta i trat-
tamenti inumani ma afferma 
altresl che scopo della pena 
e il recupero del condannato 
alia soeieta. E che inoltre tra-
scurano i piu recenti traguar
di scientifici e culturali e le 
innovaz'oni gia introdotte in 
altri paesi. 

Che fare allora? Assumere 
un rigido atteggiamento di op-
posizione, rifiutare anche so
lo di discutere quel progetti 
per contrapporne altri piu 
avanzati. che pero servirebbe-
ro solo ad una a battaglia di 
principiow. senza alcuna spe-
ranza di risultati pratici ed 
anche col rischio di determi-
nare una pericolosa saldatura 
fra moderati e destre? O ini-
ziare invece una battaglia me
no a gloriosa », ma capace di 

AUGUSTA — Un cortile del carcere giudiziario 

accrescere e sviluppare gli de
menti positivi dei progetti 
stessi e magari di introdurne 
di nuovi? 

L'assemblea, relativamente 
divisa sul giudizio complessi-
vo da dare sulle proposte ri-
forme, e stata invece Concor
de nel sostenere il secondo 
orientamento. Le chiarissime 
relazioni introduttive del ma
gistrate Neppi Modona e dei 
professori Bricola e Cavallari 
hanno spianato il terreno al-

l'analisi dei vari e complessi 
problemi, che e stata comple-
tata poi dai numerosi inter-
venti. Si e cosi rilevata in pri-
mo luogo la disorganicita dei 
progetti governativi. presenta-
ti separatamente e addirittura 
prima di altri che la logica 
avrebbe invece voluto prece
dent (come ad esempio quel
lo per la riforma dell'ordina-
mento giudiziario e cioe della 
organizzazione della magistra
tura), quasi che i rispettivi og-

getti non fossero strettamente 
collegati ed interdipendenti ai 
fini della creazione di un nuo
vo sistema coerente e demo-
cratico. II tutto evidentemente 
alio scopo piu o meno esplici
to di ridurre le innovazioni o 
di ammetterle in linea di prin-
cipio per eluderle poi nel fat-
ti. Cosi il progetto sul codice 
penale riguarda solo la parte 
generale e cioe quella che con
tiene le enunciazioni teoriche. 
e non invece la parte speciale 

riguardante 1 reatl e le pene. 
L'orientamento «umaniz-

zante » risulta chiarissimo nel 
progetto relativo all'ordina-
mento penitenziario. Le violen-
ze, i trattamenti inumani co
me 11 famlgerato letto di con-
•/enzione, certe vessazioni sono 
vietati, ma in modo ambiguo; 
si apre nel carcere qualche 
spiragllo verso il mondo ester-
no. ma viene sostanzialmente 
conservata la centralizzazione 
burocratica che ne fa un vero 
e nroprio mondo a parte. Si
gnificative il fatto che il pro
getto ignori letteralmente il 
vertice di questo mondo. e 
cine la direzione generale de
gli I.stituti di prevenzione e di 
pena. formata da altl magistra-
ti e posta alle dipendenze del 
ministero della Giustizia. E 
ancor piu significativo che si 
accenni appena agli agentl di 
custodia. sottoposti, per un re-
golamento del 1937. ad una ri-
gidissima disciplina e ad un 
regime analogo a quello dei 
detenuti (basti pensare che 
un agente puo essere punito 
per aver familiarizzato coi pri-
gionierl o aver mangiato con 
un ex condannato useito dal 
narcere da 3 anni!). Gli stessi 
assistenti sociali ed educatori 
che. secondo il progetto, do-
vrebbero sostituire gli agentl 
nei compiti diversi dalla sl-
curezza, sono Inseriti gerarchi-
camente neiramministrazione 
(senza contare che essi esisto-
no solo sulla carta e ci vor-
ranno anni per formarli. sem
pre che si prendano le oppor
tune iniziatlve). 
• Le maggiori innovazioni e 
cioe la possibilita di un lavo
ro aH'esterno, di licenze, di 
una seml-liberta e di una li-

herazione anticipata. cosi co
me la mitigata disciplina coi 
suoi premi e le sue sanzioni. 
restano affidate alia discre-
zionalita di magistrati e di 
organi interni, senza alcun 
criterio oggettivo. E se le ma-
glie si allargano per quanto 
riguarda la censura. i collo-
qui, le attivita istruttive, edu
cative e ricreative sono anco
ra esclusi 1'informazione ed 
il dibattito politico-sindacale 
(un libro pud essere vietato 
ad un detenuto «se esistano 

ragioni di sicurezza». La so
la Idea dl una completa 11-
berta in materia scandalizzo 
un notabile • democristiano: 
«Ma voi dareste un coltello 
ad un drogato? »). Rlmango-

. no. cosi al di .la .delle sbarre. 
' aTcuhi fondamehtalV'' "oTritti 
• della .Costituzione ;Cpn>e.quel
lo della libera mahffes'tazio-

. ne del pensiero, di associazio-
ne ecc. 

Diritti 
fondamentali 
Riassumendo, i tre cardini 

stabiliti in materia da Rocco: 
religione, istruzione, lavoro, 
conservano il loro carattere 
autoritario anche se con piu 
elastiche appllcazionl pratl-
che (la religione non e piu 
solo quella cattollca, ma il 
cappellano. debitamente ge-
rarchizzato, entra nel consi-
glio di disciplina; e facilitata 
la partecipazione a corsi an
che universitari; il lavoro vie
ne finalmente retribuito ma 
solo in misura non superio-
re ai due terzi delle tariffe 
sindacali). 

Gli obiettivi quindi dei par-
lamentari • democratici do-
vrebbero essere. secondo ,i 
partecipanti al seminario, i 
seguenti: mutare rorganizza-

RICORDO DEL COMPAGNO ENRICO MINK) 

L'impegno di un comunista 
L'esperienza del carcere fascista, in cui trascorse 15 anni della sua vita - Un furore di sapere mai acquietato - II sindaco di Civi-
tacastellana - Un dirigente che ha saputo esprimere ii volto nazionale e democratico del piu forte partito della classe operaia 

«Fu quello il mio primo 
contatto col Partito Comuni 
sta. Ave\o conosciuto due ve-
ri compagni. schietti. frater-
ni. Ma c:6 che subito mi piac 
que fu il senso critico di cui 
erano entramb; dotiti. So 
prattutto per MInio, parti 
colarmente colto ed evoluto. 
non esistevano tabu, ma una 
fede salda. nata daila espe-
rienza e dalla lotta ». Con que
sto comment© incisivo e la-
pidario Antonio Pesenti nel 
suo libro di memorie La cat-
tedra e il bugliolo rievocava 
i suoi primi mcontri al VI 
braccio di Regina Coeii dove 
fu tradotto dopo il suo ri-
torno da Bruxelles. ET forse 
l'epigrafe p;u degna che pos-
sa essere dettata per la tra
gica morte di Enrico Minio. 
operate comun!sta che ha 
speso in carcere 'a parte mi-
gliore della sua vita, dall'ado 
lesctnza alia prima maturi
ta: oltre quindici anni. 

Gia in questa testimonian 
za resa con dignita e con ono 
re e'e una parte grande e in-
distruttibile del patrimonio 
che egli ha consegnato alle 
nuove generazioni e del con 
tributo inestirasbile che egli 
ha dato al partito negli anni 
immediatamente successivi al 
la guerra di liberazione. La 
autorita politica e morale di 
uomini come lui fu il cro < 
giuolo ideale dslle grand! lot 
te contadine del secondo do 
poguerra nel Lazio nonche 
della costruzione del partito 
di tipo nuovo. 

Faremmo tuttavia un tor-
to alia storia del movlmen 
to nostro e alia storia d'ltalia 
se isolassimo questo elemen-
to di testrmonlanza, gia dl 

! per se seme assai raro e fe-
condo. In verita I'evento piu 
mirabile fu il a modo» con 
cui uomini di quella tempra 
utilizzarono l'esperienza delle 
carceri fasciste. Ci soccorre an 
cora Pesenti che parla di Mi 
nio impegnato con rabbia ma 
con suecesso a tradurre da 
un difficilissimo testo tede-
sco uno scritto economico del 
Morgenstem, di un Minio 
perfezionista che tuttavia «si 
sottovalutava quanto a pre-
parazione e capacita», che 
aveva e dava fiducia nella vi
ta ma che, gia sofferente fisi-
camente, era qualche volta di 
umore nero. «incline al pes-
simismo*. In questi rap:di 
tratti sono scolpiti la perso 
nalita complessa di Minio e. 
in qualche misura. il senso 
e il destino della sua vita 

Una vittoria 
popolare 

Ricordo anch'io come nei 
rari momenti nei quali, fa-
cendo violenza a se stesso. si 
abbandonava ai ricordi, fosse 
solito affermare: in quelle con 
dizionl avremmo vend uto ani-
ma e corpo pur dl a/ere un 
tomo di Lenin! Ecco il segre-
to della personahta di Enri
co Minio e cid che ne ha 
fatto un comunista ed un edu 
catore di comunlsti: mai l'uso 
quieto. tranquillo. di un pas-
sato che gli avrebbe dato tan 
ti diritti, ma un furore di 
apprendere. di sapere. di stu-
diare, di contare solo per 
quello che si sa e si fa, che 
non si acquietd mai. 

E molto riuscl a fare su 
questa strada anche 41 origi-

nale, in campi specific] co
me quello della finanza pub
blica e del regime delle au
tonomic locali. conquistando 
si una autorita che lo fece 
apprezzare a livello nazionale. 
nella lunga esperienza di par-
Iamentare e di amministra 
tore comunale. Si pu6 dire che 
ovunque. anche per la sua 
presenza nel Consiglio Diret 
tivo dell'ANCI e nella Lega 
dei Comuni Democratici, sia 
conosciuto per la sua opera 
di sindaco di Civitacastellana. 
Pochi sanno per6 che non 
fu il primo sindaco di quel
la citta dopo la fine della 
guerra ma che lo divenne so
lo nel 1949 e attraverso una 
esperienza di massa che si 
pud deflnire tra le piu fe 
conde ed esaltanti della sua 
esistenza. Nei primi anni del 
dopoguerra era stato infatti 
consultore nazionale e sena
tore di diritto e aveva lavora-
to nella Federazione comuni
sta romana. 
" Tom6 a Civitacastellana — 

«inviato dal partito* come 
amava spesso ri pete re con 
malcelato orgoglio e qualche 
venatura ironica — per la 
campagna elettorale ammini-
strativa del 1949 dopo che il 
sindaco era stato arrestato e 
11 Consiglio Comunale era sta
to sciolto a seguito dei fattl 
del luglio 1948 Nella prote 
sta per l'attentato a Togliat-
ti, Civitacastellana dette un 
contributo generoso Nel cor-
so delle manlfestazioni ci fu 
rono incident! anche gravi. 

Quando Minio tomo. un 
centinaio di compagni erano 
in carcere. E* impossibile rie-
vocare quel momenti senza 
una commozlone profonda. 

Egli bussd letteralmente di 
| porta in porta a dare fiducia 
j alle famiglie degli arrestati. 

promosse una campagna di 
sottoscrizione che non solo 
consent! una solidarieta lun 
ga. difficile e costosa. ma per 
mise di completare la costru 
zione di una nuova Casa del 
Popolo. Le elezioni si conclu-
sero con una vittoria popo
lare che mfluenzo le prospet-
tive di tutto il movimento 
democratico nel Viterbese e 
nel Lazio. 

Compiti 
ardui 

E' interessante osservare co
me gia in quella battaglia 
elettorale. nel fuoco di uno 
scontro frontale e duro con 
la DC nel clima deNa guerra 
fredda e del piu viscerale an 
ticomunismo. Minio si preoc-
cupasse con suecesso — e 
spesso in polemica con com
pagni piu giovani — di allar-
gare il fronte delle alleanze. 

K tutto da riscoprire il va-
Iore eccezionale che ha avu-
to soprattutto in certe zone 
del Lazio. dove la compenetra-
zione tra apparato dello Sta
to. padronato agrario e DC e 
stata sempre piu stretta e piu 
odiosa. resperienza dei «co
muni rossi» alia quale Mi. 
nio ha dato un segno incon 
fondibile e duraturo. 

Minio: un dirigente comu
nista che e riuscito ad espri
mere ben oltre la testimo-
nianza della persecuzione af-
frontata con coraggio. il vol
to nazionale e democratico e 
la funzione di agovemon del 
piu forte partito della clas

se operaia italiana. Oggi lo 
sappiamo meglio, con I'evi-
denza tragica e dura della sua 
morte. Quel suo rimettersi 
sempre in discussione. che ha 
alimentato per anni il furore 
che k> voleva ogni giorno piu 
colto. piu preparato. piu pron
to nei compiti ardui che gli 
aveva assegnato la lotta. ave
va anche un risvolto amaro 
e negativo. Quel risvolto che 
aveva fini to per privare il suo 
pessimismo di nuovi riferi-
menti di studio e di azkme. 

Sappiamo anche che la ca
pacita non illimitata a resi-
stere alle angosce di un ma
le che lo torturava da anni 
si accompagnd fc^e ad altre 
incomprensioni. non tutte e 
non sempre comunicate e 
maturate con gli altri. del 
nuovo che si affacciava sul
la scena della vita e della 
lotta, quasi ad ammonircl che 
il presente e l'awenire di 
una grande forza dl cambia-
mento non sono mai soltan-
to la somma di forti intel-
Iigenze e di eccezionali vo-
lonta ma anche una grande 
impresa politica ed umana 
collettiva, 

Questo insegnamento che 
ci viene dalla morte oltre 
che dalla vita di Enrico Mi
nio non ci appaga ma da 
una base solida e sicura alia 
fierezza con la quale additia-
mo il suo esempio ai lavora-
tori e ai giovani. Si deve a 
uomini come lui se gli ita-
Hani di oggi. per la politica 
ed anche per lo stile di lavoro 
e di vita dei comunlsti, so
no gia migliori di ieri. 

Luigi Petrosdli 

zione degli agenti di custodia. 
posslbllmente smilitarizzan-
doll. riducendo i loro compiti 
a quelli dl sicurezza ed accre-
scendo I loro diritti anche sul 
piano economico; rompere la 
centralizzazione e la chiusu-
ra deH'amministrazione penl-
tenziaria, mutando la com-
posizione della direzione ge
nerale, ma anche e soprat
tutto affidando ai Comuni ed 
alle Region! i compiti di as-
sistenza e di istruzione, svin-
colando dalla dipendenza mi-
nisteriale gli educatori e gli 
assistenti sociali. 1 nuovi or
gani creat! all'lnterno del car
cere. (introducendo magari in 
questi ultimi dei cittadini 
eletti, cosi da consentire un 
controllo esterno sull'organlz-
zazione carceraria ed attuare 
parzialmente l'altro principio 
costituzionale relativo alia 
partecipazione del popolo al-
1'amministrazione della giu
stizia). Dovranno inoltre es
sere assicurati 1 fondamentali 
diritti democratici. eliminan-
do ogni forma di controllo o 
di manipolazione ideologic! 
col pretest! della «sicurez
za » e della « rieducazione», 
arrivando anche a forme di 
autogestione dei servizi in
tern!. 

Un movimento 
di massa 

«II condannato — ha detto 
uno degli intervenuti — e un 
uomo che ha dato una rispo
sta primitiva e individuate ai 
problemi posti dalla soeieta; 
il mlglior modo per recupe-
rarlo e quello di abituarlo ad 
agire nella soeieta per modi-
ficarla». Mezzo principale 
per tale « risocializzazione», 
l'inserimento del condannato 
nel processo produttivo, in 
condizioni per quanto possi-
bile simili a quelle della fab-
brica; di qui la necessita che 
egli partecipi alia organizza
zione del lavoro, abbia con-
tatti permanenti addirittura 

istituzionalizzati coi sindaca-
tl. possa quindi contribuire al 
dibattito politico - sindacale. 
« Tutto questo non e facile — 
ha detto Neppi Modona — 
ma abbiamo alle spalle un 
secolo di tentativi umanltari 
e illuministici falliti, dobbia-

, mo tentafe strade nuove ». 
"H dibattito sulle pene" e le 
misure di sicurezza ha avuto 

.iil beritroll cosiddetto «dop-
pio'biriario » e cioe quel siste
ma introdotto dal fascista 
Rocco che affianca alia pena 
vera e propria delle misure di 
sicurezza (casa di cura e di 
custodia. casa di lavoro, colo-
nia agricola, manicomlo giu
diziario. liberta vigilata ecc.) 
che in teoria dovrebbero fa-
vorire il reinserimento del 
condannato, ma in realta rap-
presentano una pena aggiun-
tiva, inflitta in base ad una 
non meglio preclsata nperico-
losita». senza alcuna garan-
zia e senza una durata pre-
stabilita: qualcosa insomma 
che pub essere peggio del car
cere. L'opinione prevalente e 
che il «doppio binario » an-
drebbe abolito. sostituendo 
alle misure di sicurezza mez-
zi ed organi capaci di favori-
re veramente il recupero. II 
progetto governativo esclude 
invece l'aholizione. limitando-
si a stabilire che la wperico-
losita » non venga piu presun-
ta, come awiene attualmen-
te, ma sia invece accertata: 
e non modifica nulla del ma-
nicomi • giudiziari, che rie-
scono oggi a cumulare il peg
gio del manicomio e della pri-
gione. 

Circa le pene, il seminario 
ha messo in rilievo come la 
soppressione dell'ergastolo sia 
utile, si, ma non risolutiva, 
dato che rimangono pene di 
30 e 40 anni da scontare in 
carceri come le nostre (senza 
contare che l'ergastolo rima-
ne per i militari insieme con 
un incredibile regolamento 
penitenziario). Positiva inve
ce la disposizione che adegua 
le pene pecuniarie alle capa
cita economiche del condan
nato e che, in caso di manca-
to pagamento, offre alio stes
so condannato la possibilita 
di evitare la gatera compien-
do un lavoro per lo Stato, la 
Regione. la Provincia o il Co
mune (lavoro pero che non si 
vede oggi come possa esse
re organizzato). Ma occorre 
soprattutto ottenere che la 
futura parte speciale del Co-
dice riduca il numero degli 
illeciti penali e delle pene 
detentive. il che oltretutto 
svuoterebbe le carceri. per-
mettendo un miglior tratta-
mento dei detenuti rimasti. 

Infine per quanto riguarda 
il Codice di procedura pena
le, si e auspicato un processo 
in due fasi: la prima in cui 
ci si limiterebbe ad accertare 
la responsabilit4 dell'imputa-
to; e la seconda, nella quale. 
studiata la personalita del 
detenuto con indagini sociolo-
giche e psico-fisiche (ma sem
pre con garanzie di rispetto 
dei diritti fondamentali). si 
stabilirebbe la qualita e la 
quantita della pena. Queste, 
molto sommariamente, le pro
poste del dibattito. Ma oc
corre aggiungere che i parte
cipanti al seminario e il Cen
tro si sono assunti anche un 
altro e ben piu importante 
compito. e cioe quello di la
vora re alia formazione di un 
movimento che, collegando i 
parlamentari ai magistrati, 
agli awocati, ai professori, 
agli student!, agli amministra-
tori pubblici, agli operator] 
sociali. ai sindacalisti. sappia 
elaborare una politica giudi-
ziaria capace di ridare l'ini
ziativa alia sinistra, raccoglie-
re i piu larghi consensi e 
dare cosi I'indispensablle ba
se di massa alia battaglia per 
la riforma, 

Pier Luigi Ganciini 

Innovazioni 
nel sistema 
scolastic® 
polacco 

Ampia discussione su un 
progetto che tra l'altro 
prolunga la durata della 
scuola obbligatoria flno 

ai diciotto anni 

Dal nostro corrispondente 
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Gia alcune settimane fa un 
progetto di riforma di tutto 
il sistema scolastico polacco 
e stato presentato alia pre-
sidenza del Consiglio di Sta
to dal noto sociologo profes
sor Szczepavski, a nome del
la commissione di esperti in-
caricata di elaborare le pro 
l»ste. 

Non a caso questa inizia-
tiva, della quale si parla ^ia 
da tempo, prende forma ;>ro 
prio in questo «anno della 
scienza polacca». che sara 
consacrato alia ricerca e in 
parte all'attuazione di misu
re capaci di elevare il livel
lo tecnico scientifico della po-
polazione. E la Polonia ha 
grandi ambizioni in questo 
campo: basti pensare che uno 
dei punti centrali della ri
forma proposta 6 il prolun-
gamento dell'obbligo scolasti
co Ono ai diciotto anni di eta 
(adesso la scuola dell'obbligo 
e di otto anni. dai sette ai 
quindici). 
- II progetto di riforma e orn 
sottoposto ad una vasta di
scussione in tutto il paese 
ma gia alcuni punti fermi 
sono raggiunti. Essi riguarda-
no appunto le otto classi del
la scuola « elementare ». e po-
tranno essere applicati gia a 
partire dal prossimo anno 
scolastico. indipendentemente 
dalle vicende della riforma 
complessiva. 

La novita caratterizzante 
questo nuovo stile di insegna
mento consistera nel liberare 
il corso degli studi dal voto 
come metro di giudizio. spo-
stando l'attenzione sulla valu-
tazione complessiva della per
sonalita deH'allievo. In prati-
ca, cio significa che la promo-
zione da una classe all'altra 
potra essere ottenuta anche 
con delle voiazioni insufficien-
ti. se la valutazione degli in-
segpai\ti,sulle capacity!e atti-
tudini del ragazzo e sulle sue 
possibilita di recupero sara po
sitiva.'II voto rimarra. ma non 
avra tanto il valore di un 
giudizio portato sull'allievo 
quanto piuttosto quello di un 
«pro-memoria» per l'inse 
gnante che dovra dedicare il 
massimo impegno a far supe-
rare al ragazzo le difficolta. 
A questo scopo saranno or-
ganizzati anche appositi corsi 
di recupero. divisi per mate 
rie e parallel! ai corsi nor-
mali-

Per i ragazzi die risultanu 
complessivamente insufficient!. 
e per i quali occorre un mag-
gior tempo di maturazione, la 
ripelizione dei corsi non sara 
effettuata per annate ma per 
semestri scolastici (in pratica 
quattro mesi e mezzo), in mo
do da evitare eccessive perdi-
te di tempo. Per contro. i mi
gliori scolari potranno passa-
re al corso successivo anche a 
meta anno, su par ere degli 
insegnanti. 

Nella valutazione conclusi 
va. alia fine di ogni anno. 
si terra conto non soltanto del 
risultato scolastico in senso 
stretto. ma di tutto il com 
plesso di attivita svolte dal ra
gazzo nell'ambito della scuo 
la. in altre parole della sua 
attitudine di individuo desti 
nato ad agire nell'ambito del 
la soeieta. 

Questa preoccupazione di in 
tendere la scuola come un mo 
mento di preparazione alia vita 
sociale si rivela inoltre nci-
1'aumentata importai.za .Uln 
buita ai.corsi di educ.i/.ion" 
civica. L'orario di pre.-enz: 
scolastica. che era di sette orf 
al giorno. verra ridotto. e i! 
programma scolastico dovra 
essere svolto per intero nel-
I*ambito di esso, in modo da 
ridurre al minimo il carico dei 
compiti a casa. 

Entro queste linee genera-
li la piu ampia liberta di mt-
todi didattici sara consentita 
agli insegnanti singoli, che po
tranno elaborare un proprio 
piano educativo sulla base dei 
dati reali di composizione del
la classe a loro affidata. 

Ultima importante novita: 
alia fine della scuola dell'ob 
bligo, ogni allievo che abbia 
ricevuto un giudizio comples-
sivo di sufficienza potra ot
tenere Tiscrizione alle scuole 
medie (corrispondenti alle no
stre medie superiori) senza 
dover subire esami di ammis-
sione, come avveniva finora. 
Tali esami saranno mantenuti 
soltanto nel caso che il nume
ro dei candidati sia superio-
re alia disponibilita di posti, 
e comunque ne saranno esone-
rati gli allievi che abbiajM 
ottenuto valutazioni particolar-
mente positive. 

Paola Boccarrfo 
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