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Tre studi sull'istruzione 

Scuola 
e sviluppo 
L'espansionc della (Ionian-

da di istruziono e l'efl'etto 
socialo macroscopicamente 
piu rilevante dell'incremen-
to del reddito. Lo sviluppo 
industriale, particolarmente 
dinamico in Italia nel pe-
riodo 1955-1905, ha determi
nate la tendenza, sempre 
piu accentuata, a riccrcaro 
impicghi della forza-lavoro 
meno alienanti, se non pro-
prio piu gratificanti, attra-
verso una dcstinazione del 
surplus dello retribuzioni di-
versa dai consumi tradizio-
nali. Di qui la esplosione 
dell'istruzione, la cui do-
manda (a livello sia di scuo
la media superiore sia di 
universita) e stata piii ele-
vata dello stesso sviluppo 
del reddito pro-eapite. 

La crescita della spesa 
pubblica per la scuola deri-
vata da tale spinta, ha rag-
giunto un tasso d'incremen 
to assai superioro che nel 
passato (come ha dimostra-
to Enrico Luzzatti in un 
saggio sul trend del fenome-
no nel periodo 1862-19G5, 
pubblicato negli «Annali 
della Fondazione Luigi Ei-
naudi», vol. IV). Una delle 
conseguenze 6 stata anche 
quella di alimentaro quel-
l'« ipotesi illuministica » che 
scorgo neH'istruzione un ae-
celeratore privilegiato del-
l'evoluziono economica e so
ciale del capitalismo. Quan-
te di queste speranze siano 
cadute, travolte dal falli-
mento della politica econo
mica verso la scuola della 
classe dirigente, e un pro-
blema non tanto di accerta-
mento quanto di scelta del
le fonti. Inclemente e do-
cumentato e l'inventario che 
ne tracciava l'anno scorso il 
quindicinale del CENSIS: 
divaricazione tra lo svilup
po quantitativo e la qualita 
dell'istruzione rispetto alle 
esigenze professionali e ci-
vili della societa; scarti tra 
I'aumento del numero degli 
anni pro-capite di istruzione 
e l'elevazione delle capacita 
professionali in relazione al
le necessita dello sviluppo; 
incapacity del potere politi
co di riformare le istituzioni 
educative con la forza e la 
tempestivita indispensabili 
in questa fase di rapida evo-
luzione; discriminazione di 
classe permanente per quan-
to si riferisce alia riuscita 
scolastica degli studenti pro-
venienti da strati social! u«-
versi, ecc. 

Al fallimento nel raggiun-
gere questi obiettivi, si so-
no aggiunti altri problemi. 
II principale consiste nello 
squilibrio — diventato ormai 
strutturale — tra il flusso 
annuale di diplomat! e lau-
rcati e la possibilita di as-
sorbimento del mercato del 
lavoro (soprattutto delle 
donne). I fenomeni conna-
turati a qudsta disfunzione, 
ormai strutturale, sono il di-
sadattamento alie mansioni 
lavorative offerte ai posses
sor! di un titolo di studio 
superiore (con conseguenle 
gonfiamento del settore ter-
ziario); l'obsolescenza dei 
contenuti culturali e della 
profess ionals acquisiti in 
una scuola ancora fondata 
su una ideologia individua-
listica e meritocratica; la 

competitivita corporativa nel-
le richieste di miglioramen-
to della qualita del lavoro 
dipendente tra chi, con lo 
stesso livello di scolarita e 
di qualificazione, dalla ri-
strettezza delle possibilita di 
impiego e stato costrelto a 
ricoprire ruoli esecutivi o 
direttivi (almeno sul piano 
formale); la struttura anco
ra fortemente gerarchizzata, 
la parcellizzazionc e ripeti-
tivita del lavoro. 

In altri termini, la scuola 
e diventata la fonte di di-
storsioni e di squilibri che 
sc, dal lato degli investimen
ti pubblici, sono funzionali 
alia politica dell'occupazio-
nc( area di parcheggio per 
i giovani e congelamento 
del surplus di laureati ne!-
linsegnamento), non sono 
episodi di una congiuntura 
«difficile», ma (come ri-
conosceva la fonte prima ci-
tata) chiamano < direttamen-
te in causa l'attiiale siste-
ma di stratificazione sociale 
« di divisione del lavoro ». 

La rivoluzione 
industriale 

Come ha awert i to Carlo 
Maria Cipolla in un recente 
studio (Istruzione c svilup
po. II drclino dell'analfabc-
tismo nel mondo occidenta
ls Utet, Torino), i paesi piu 
istniiti furono anche quelli 
che per primi importarono 
la rivoluzione industriale, 
perche « un'istruzionc diffu
sa significava non solo una 
offerta elastica di lavoratori 
istruiti, ma anche una con-
cezione piu razionalc della 
vita c quindi un atteggia-
mento piu ricettivo rispetto 
alle innova7ioni da parte 
della popolazione » (p. 99). 

La scarsita del surplus di-
sponibilo dopo il soddisfaci-
mento dei piu elementari bi-
sogni della societa (alloggio, 
nutrizione, vestiario) rose 
prcssoche impossible ai la
voratori dcU'economia agri-
cola pre-industriale. l'acces-

so all'alfabetizzazione. Quan-
do questa arte (che signifi
cava soltanto saper leggere 
o scrivere) cesso di essere 
esclusivo monopolio di eli
tes, cioe intorno al 1750, e-
rano trascorsi quasi seimila 
anni dalla comparsa della 
scrittura, ma piu del novan-
ta per cento della popolazio-
no mondiale continuava a 
ignorarrie l'esistenza e l'uso. 

Cipolla non va oltre l'esa-
nie e la misurazione, abba-
stanza cauta, dello sviluppo 
dell'analfabetismo nell'Occi-
dente, nientre Enrico Luz
zatti, nel saggio prima cita
to, ne studia la portata e le 
iniplicazioni in Italia in un 
periodo in cui sono in corso 
processi di inurbamento e 
di sviluppo commerciale, ai 
quali l'uso dello scrivere e 
inevitabilmente connesso. La 
conclusiono dell'ampia e ac-
curata indagine e che l'an-
damento delle spese puhbli-
che per l'istruzione sia sta
to determinato da una va-
lutaziono di natura economi
ca strettamente legata al 
mercato del lavoro. 

Uanalisi 
economica 

Un confronto sempre piu 
serrato su questi problemi 
s'e andato sviluppando, sin 
dalla fine., degli anni '50, tra 
gli studiosi di economia. II 
dibattito e la letteratura si 
sono intensificati e specializ-
zati a un punto tale da dare 
vita ad una vera e propria 
disciplina: 1'analisi economi
ca dell'istruzione. I filoni di 
ricerca sono principalmente 
due: a) il calcolo delle di
sparity retributive tra per-
sone piu o meno istruite du
rante 1'eta lavorativa media 
(o piu tecnicamente, 1'ana
lisi del tasso di rendimento 
dell'istruzione dal quale di-
pende la scelta tra investi-
menti in capitale matenale 
o in capitale « umano »), b) 
gli squilibri tra domanda e 
ofTerta di personale qualifi-
cato nel corso del processo 
di sviluppo (di qui gli studi 
di pianificazione scolastica 
per contemperare i «biso-
gni dell'economia » in diplo-
mati e laureati con la di-
sponibilita degli stessi). Tut
te le implicazioni che ne de-
rivano, da un punto di vista 
rigorosamente teorico, sono 
al centro di un recente con
tribute di Alberto Quadrio 
Curzio (Investimenti in i-
struzione e sviluppo econo-
viico. II Mulino, Bologna, 
PP. 204). 

Nei confronti dell'« econo
mia dell'istruzione » l'econo-
mista bolognese prende le 
distanze, poiche ritiene che 
i contributi forniti dalla let
teratura che ad essa si rifa 
finiscono, nella pratica, per 
dimenticare che la istruzione 
non solo e capace di pro-
durre del c capitale umano », 
ma e anche un « bene fina
le ». Per questa via il suo 
discorso si riannoda a quel-
lo di Cipolla del quale con-
divide la preoccupazione che 
le « valutazioni grettamente 

economiche sugli investimen
ti in istruzione (siano) un 
elemento che copre proble
mi piu vasti delle societa 
industrialmente avanzate o-
ve si tendono ad insegnare 
sempre piu delle tecniche 
che forse contribuiscono al-
1'alienazione invece che con-
trastarla >. Pertanto, deter-
minare la quota ottimale de
gli investimenti da destina-
re alia scuola per massimiz-
zare la crescita nel tempo 
del sistema economico e 
qualcosa di piu di una raf-
flnata (e, nel caso del sag
gio di Quadrio Curzio, mol-
to formalizzata) esercitazio-
nc accademica, in quanto 
concerne scelte di politica 
e,conomica di importanza 
strategica. Lo e soprattutto 
in Italia, dove 'secondo i 
dati prescntati di recente 
da Giuseppe Chiarante c da 
Paolo Sylos Labini) ancora 
nel 1970 il 10,bc'c della for
za-lavoro possedeva solo il 
titolo di licenza elementare 
e dove, contemporaneamen-
te, si registrano fenomeni 
preoccupanti di disoccupa-
zione di personale qualifi-
cato. 

Per vie diverse i discorsi 
di Cipolla, Luzzatti e Qua
drio Curzio finiscono per 
convergcre ponendosi un 
problema di carattere etico, 
rclativo cioe alia capacila 
dell'uomo di * seguir virtu-
tc » oltre rhc « conoscenza », 
nella consapevolezza, come 
scrive Quadrio Curzio, che 
* i destini delle societa in-
dustrializzatc sono legati an
che al fatto che ci si occupi 
non solo di abilita tecniche. 
ma anche di valori ». Stori-
camente questa dimensionc 
e risultata essere indifferen-
te per il capitalismo. Quan-
do ne ha tenuto conto, ha 
avuto il significato di un 
puro schcrmo ideologico per 
mascherare con un astratto 
o formalmente appassionato 
richiamo ai valori dcH'uomo 
in se la realta deH'anomia 
c della disumanizzazione con
seguente alia politica di va-
lorizzazionc del capitale. 

Salvatore Sechi 

LA RIFORMA GIUDIZIARIA A CUBA 

PERCHE'LA GIUSTIZIA SIA RAPIDA 
I criteri che hanno guidato la elaborazione del nuovo codice di procedura penale - Si vuole che la stragrande maggioranza delle 
cause si risolvano entro 30 o 45 giorni dal verificarsi del reato - Le garanzie del cittadino - L'abolizione del processo istruttorio 
Scompare anche la figura dell'avvocato privato in base al principio che la difesa deve essere un servizio sociale accessibile a tutti 

Dal nostro corrispondente 

L'AVANA, agosto 
II compagno Bias Roca, 

presidente della commissione 
studi giuridici del partito, il-
lustrando all'assise nazionale 
dei procuratori della repub-
blica i criteri che hanno gui
dato la elaborazione del nuo
vo Codice di Procedura Pena
le, ha affermato che ci si e 
preoccupati di definire chia-
ramente tre aspetti fondamen-
tali. 

« Primo: fissare tutte le ga
ranzie, sia per gli imputati. 
sia per la societa, necessarie 
alio svolgimento del proces
so penale perche le sentenze, 
assolutorie o di condanna, ri-
sultino giuste in accordo con 
i principi socialist! e, pertan
to. efficaci ed educative. 

« Secondo: concentrare le in-
dagini e il giudizio in modo 
che il procedimento si abbre-
vi senza ridurre nessuna del
le garanzie e si possa portare 
a conclusione nei tempi con-
sentiti dall'entita e dalla com-
plessita dei fatti che l'hanno 
originato. E' stata nostra aspi-
razione far si che con le nuo-
ve norme procedurali e la 
nuova organizzazione giudi-
ziaria~, la stragrande maggio
ranza delle cause penali si ri
solvano nei 30 o 45 giorni 
successivi al verificarsi del fat
to delittuoso e che. in ogni 
caso, il tempo massimo fra 
l'inizio delle indagini e la 
sentenza del tribunale non su-
peri mai i sei mesi. 

« Terzo: semplificare le pra-
tiche per la presentazione dei 
ricorsi — considerati nel lo-
ro reale significato di stru-
menti per rettificare qualsia-
si possibile errore nelle con
clusion! di giudizio — in mo
do che il loro esame e la sen
tenza non siano impediti con 
pretesti puramente formali, 
facendo attenzione nello stes
so tempo a che non possa-
no essere utilizzati per bloc-
care il processo o per osta-
colare la ricerca e la compro-
vazione della verita ». 

In effetti uno degli aspetti 
caratterizzanti del nuovo Co-
dice di Procedura Penale e 
proprio la preoccupazione di 
ridurre al massimo i tempi 
per arrivare alia formulazio-
ne della sentenza. Si parte 
cioe dalla considerazione che 
quanto meno tempo passa 
dal reato all'inizio del pro
cesso, tanto maggiore e la 
possibilita di ricostruire con 
veridicita. realismo e obietti-
vita i fatti, in modo da oF-
frire maggiori garanzie per 
una sentenza giusta ed ade-
guata. Un processo celebrato 
a distanza di molto tempo 
dal fatto delittuoso presenta 

spesso lacune e vuoti che non 
favoriscono l'obiettivita del 
giudizio. I testi possono aver 
dimenticato dettagli impor-
tanti e, a volte, essere stati 
influenzati sia pure involon-
tariamente, da altre versioni 
dei fatti, si da rendere una 
testimonianza che anziche fa-
cilitare complica la ricerca 
della verita e la possibilita 
di ' un giudizio equo. 

Ma soprattutto l'esigenza 
dei tempi brevi e dettata dal
la volonta di impedire die 
imputati che in giudizio ri-
sultino innocenti abbiano a 
soffrire troppo lunghi e in-
giusti periodi di detenzione 
preventiva che nessuno, per 
dirla con Bias Roca, «potra 
risarcire loro ». ' 

Con il proposito di realiz-
zare questi obiettivi si sono 
fissate tutta una serie di nor
me che dovrebbero snellire al 
massimo il procedimento ed 
impedire l'accumularsi di cau
se insolute che. come insegna 
anche l'esperienza italiana, fi
niscono con il tempo per pa-
ralizzare la maccliina della 
giustizia. La misura di mag-
gior rilievo contemplata dal
la legge di istituzione del nuo
vo sistema giudiziario e re-
golata dal Codice di Procedu
ra Penale e l'abolizione del 
processo istruttorio e la con
seguente soppressione della 
sezione istruttoria e della fi
gura del giudice istruttore. 

Una « ruota 
f renante » 

Contemporaneamente si e 
proceduto ad una rivalutazio-
ne della figura del Procura-
tore della Repubblica che ces-
sera di essere solo l'accusa-
toro pubblico per essere an
che e soprattutto il tutore 
della legalita socialista, il ga-
rante del rispetto della liber-
ta, della dignita e dei diritti 
del singolo. come della col-
lettivita. II processo istrut
torio che i cubani hanno de-
finito la «quinta ruota fre-
nante del carro della giusti
zia », in generale. indipenden-
temente dai meriti e dalla so-
lerzia del giudice istruttore, 
finiva con il ripetere indagi
ni, interrogatori, sopralluo-
ghi gia effettuati dalla poli-
z.'a. raddoppiando, come mi-
nimo, i tempi della fase pre-
processuale e. dice Bias Ro
ca. mettendo insieme « un ec-
cesso di carte non indispen
sabili ». 

La abolizione del giudi
ce istruttore puo in qualche 
maniera diminuire le garan
zie del cittadino sospetto reo? 
Assolutamente no, risponde 

il legislatore cubano. Le in
dagini, le testimonianze, la 
raccolta di prove, ecc. sono 
affidate al dipartimento tecni-
co di investigazione della po-
lizia ma con la assistenza di-
retta, fin ciaH'iiiizio, del Pro
cura tor della Repubblica e 
sotto il diretto controllo del 
tribunale che, per casi parti
colarmente complessi, puo an
che nominare un giudice i-
struttore perche affianchi il 
Procuratore o perche diriga 
lo svolgimento ex novo di tut
te le indagini. 

La legge istitutiva del nuo
vo sistema giudiziario stabili-
sce che i procuratori, tutti 
di nomina, rimangono in cari-
ca fino ad un massimo di 
sette anni. salvo riconferma, 
e possono essere revocati e 
sostituili in qualsiasi momen-
to. II procuratore generale 
della Repubblica, nominato 
dal Capo dello Stato, e i pro

curatori provinciali rimango
no in carica sette anni. Tut
ti gli altri per un j>eriodo 
di cinque. Fin dall'inizio, co
me dicevamo, il procuratore 
deve assistere la polizia nel
le indagini, dare le opportu
ne indicazioni, richiedere le 

necessarie perizie, ecc. In pra
tica anche se la facolta non 
gli e esplicitamente ricono-
sciuta dal codice, dirige tutta 
la fase preparatoria del pro
cesso e nel dibattimento in 
trihunale sosterra la pubbli
ca accusa. Anche il procura
tore, come i giudici professio
nali o popolari • die siano, 
puo essere ricusato sia in fa
se preparatoria sia in fase 
processuale su richiesta moti-
vata deirimputato che la cor-
te e incaricata di accogliere 
o respingere. 

Ci si potra chiedere a que-
sto punto quali sono, con-
cretamente, le garanzie di cui 

puo disporre il cittadino coin-
volto in un fatto delittuoso. 
Innan/.itutto vi d da rileva-
re clie qualsiasi fermo opera-
to dalla polizia, con o sen
za ordine del procuratore, de
ve essere notificato non oltre 
le 24 ore al tribunale giuri-
sdizionalmente competente, il 
quale entro le 58 ore succes
sive dovra riunirsi per decide-
re sulla base delle prove for-
nite se il fermato. assistito 
sempre dal difensore. dovra 
essere dichiarato in airesto, 
messo in liberta condiziona-
ta (dietro cauzione o garan-
zia offerta dai compagni di 
lavoro), agli arresti domicilia-
n, o se potra di nuovo di-
sporre della liberta senza re-
strizione alcuna. Inoltre in 
nessun caso, eccetto natural-
mente quelli in cui la gravi-
ta del reato comporta obbli-
gatoriamente l'arresto. un cit

tadino potra essere incarcera-
to fino a quando la senten
za del tribunale non sara pas-
sata in giudicato. 

La revisione 
delle sentenze 

' Anche per i ricorsi, come 
abbiamo gia riferito. si e te-
so a snellire al massimo la 
procedura e a ridurre i tem
pi di riesame al minimo in-
dispensabile (1'obiettivo al 
quale si punta e di 30 gior
ni dalla prima sentenza). II 
nuovo Codice di Procedura 
Penale ammette un solo ri-
corso al tribunale di grado 
immediatamente superiore. 
Nel caso di condanna alia pe-
na di morte applicabile solo 
per motivi eccezionali e per 
delitti estremamente « effera-

A trent'anni da un episodio decisivo della seconda guerra mondiale 

Estate del 1943. Le truppe sovietiche del Fronte della steppa av o nella direzione Oriol-Kursk 

' / LA BATTAGLIA DEL SALIENTE DI KURSK 
Nell'intento di riprendere I'iniziativa dopo la disfatta di Stalingrado i nazisti impiegarono nell'« operazione Cittadella » una 
forza d'urto imponente, ma i sovietici replicarono con una strategia di difesa preventiva che scompagino Tattacco nemico 

Uno scontro di 1100 carri armati — Trenta divisioni tedesche furono sgominate, 3500 aerei abbattuti 

A trent'anni dalla batta-
glia di Kursk, un episodio 
decisivo della seconda 
guerra mondiale, pubbli-
chiamo l'articolo che il ge
nerale Pavel Batov ha 
scritto per 1'agenzia Novo-
sti. Batov prese parte alia 
battaglia come comandan-
te della Sessantacinquesi-
ma armata sovietica. 

L'accanita battaglia svoltasi 
nella zona di Kursk, Oriol e 
Belgorod durb esattamente 
cinquantacinque giorni. 

Gli avvenimenti di cui parlo 
erano stati preceduti da due 
anni di guerra. Sotto i colpi 
delle truppe sovietiche, nella 
battaglia di Mosca (dicembre 
1911), crollb I'illusione di Hi
tler di poter condurre una 
guerra-lampo. A Stalingrado 
(settembre 1942/ebbraio 1943) 
le divisioni tedesche subirono j 
una micidiale disfatta. Comin-
cib cost la cacciata degli in- ' 
vasori nazisti dal lerritorio so-
vietico. 

Passate al contrattacco dopo 
Vimpresa di Stalingrado, le 
truppe sovietiche si diressero 
verso occidente, percorrendo 
quasi per intern il fronte so-
vietico-tedesco e nella prima-
vera del 1943 ta situazione si 
stabilizzb per un certo periodo 
di tempo. Allora Kursk si tro-
vava nelle nostre mani, men-
tre Oriol a nord e Belgorod 
e Charkov a sud in quelle 
dei tedeschi. Al termine delle 
battaglic precedenti, le truppe 
sovietiche erano riuscite ad 
incunearsi nella difesa del ne
mico, formando il cosiddetlo 
« saliente di Kursk ». 

In questa zona il nemico 
comincib a raccogliere le sue 
forze per muovere all'attacco. 
L'operazione messa a punto 
dal comando nazista era stata 
convenzionalmente chiamata 
c Cittadella » e prevedeva Vas-
sestamento di due colpi simul-
tanei contro Kursk da parte 
di due possenti formazioni co-
razzate provenienti una dalla 
piazza d'armi di Oriol, da 
nord, e I'altra da Belgorod, 
da sud. 

Approfittando della mancan-
za di un secondo fronte in 
Occidente, la Germania di Hi
tler continuava intanto a te-

nerc il grosso delle sue forze 
armate nella zona in cui ave-
va luogo lo scontro con 
I'URSS. Nell'estate del 1943 
nell'Unione Sovietica e'erano 
un numero molto maggiore di 
divisioni tedesche che nel 1941, 
quando la Germania sferrb il 
suo attacco al paese. Nel sa
liente di Kursk i nazisti mi-
sero in campo una potente 
forza d'urto. Essi riponevano 
parecchie speranze nelle loro 
nuove macchine da guerra, 
specialmente nei carri armati 
« Tigre », nei semoventi « Fer
dinand » e nei nuovi aerei da 
combattimento. Come testimo-
nia lo storico tedesco occiden-
tale Zentner, a Kursk furono 
concentrati tutti i mezzi « che 
Vmdustria tedesca e dell'Eu-
ropa mobilitata era capace di 
produrre ». / generali tedeschi 
dichiararono che nella prima-
vera-estate del 1913 avrebbero 
n strappalo I'iniziativa ai So
viet e dimostrato la polenza 
delle truppe tedesche ». 

/ nazisti avevano le loro 
buone ragioni per rilasciare 
simili dichiarazioni. poiche sul 
fronte sovietico-tedesco gia da 
due anni si svolgeva in so-
stanza quasi un corpo a corpo 
tra due eserciti, mentre gli 
alienti occidentali deWURSS 
— Vlnghilterra e gli Stati Uni-
ti — in pratica non contra-
stavano in nessun posto i te
deschi, non conducevano delle 
fostanziali operazioni belliche 
e si limitavano soltanto a par-
lare dell'apertura del secondo 
fronte in Europa. E intanto 
sotto Kursk, preparandosi d 
compiere l'operazione «t Citta
della », il nemico aveva con-
centrato un enorme raggrup-
pamento di cinquanta divisio
ni scelte. 

I comandanti tedeschi ave
vano anche un'altra carta nel
le loro mani, restate. Essi 
in fatti qiustificavano i loro 
insuccessi precedenti con la 
rioidila dell'inverno russo. il 
a generale Gelort, e speravano 
molto nell'estate del 1943. 

Del piano «Cittadella* ven
ue a conoscenza il comando 
sovietico, che decise di orga-
nizzare una difesa preventiva 
radicalmente diversa da quel
la adottata nelle battaglie di-
fensive di Mosca e sul Volga. 

Allora I'esercito sovietico era 
costretto alia difesa e si pre-
figgeva il mantenimento di 
determinate posizioni, fino a 
quando non fosse riuscito ad 
accumulare le riserve strate-
giche. A Kursk, invece, fin 
dall'inizio si schierb su una 
linea difensiva un raggruppa-
mento di truppe sovietiche, 
capace di condurre operazioni 
offensive a vasto raggio. II 
comando sovietico decise di 
offrire al nemico la possibdita 
di scatenare I'attacco, alio 
scopo di spezzare i suoi rag-
gruppamenti strategici e poi 
assestare un colpo dal quale 
non si sarebbe ripreso. 

Una valanga 
di fuoco 

Dalla meld di aprilc del 
1943 le truppe sovietiche co-
minciarono ad organizzare 
una profonda difesa anticarro, 
antifanteria e antiaerea. Oc-
correva creare tre tinee di 
difesa con un sistema di fuoco 
ampiamente sviluppato e co-
struire le fortificazioni. Per 
dare un'idea della mole dei 
lavori che allora si dovettero 
compiere, t sufficiente ricor-
dare che la profondita com-
plessiva della fascia di fortifi
cazioni superava i duecenlo-
cinquanta chilometri. L'indu-
slria bellica sovietica si era 
nel frattempo potenziata e riu-
sciva a fornire all'esercito ar-
mamenti di prima qualita. II 
fronte ricevette una quantita 
sufficiente di carri armati 
T-34, di nuovi carri pesanti, 
di postazioni di artiglieria e 
batterie anticarro semoventi. 
Contro i potenti a Tigre» te
deschi operava anche quella 
terribile forza rappresentata 
dai caccia e dai bombardieri 
dcll'aviazione dell'URSS. 

II saliente di Kursk era di-
feso dal fronte Centrale (co-
mandato dal generate K. Ro-
kossovskif) e da quello di Vo
ronezh (comandato dal gene
rale N. Vatunin). Alle loro 
spalle si dispiegava infine il 
fronte della Steppa, di riserva, 
comandato dal generale I. Ko-
ntev. Le operazioni dei fronti 
erano dlrette nel loro intieme 

dai rappresentanti del Quar-
tier Generale del Comando 
Supremo marescialli G. Zhu-
kov e A Vasilievskij. La no
stra Sessantacinquesima ar
mata e. la Sessantesima del 
generale I Cernjachovskij fa-
cevano parte del fronte Cen
trale ed occupavano la parte 
nord-occidentale del saliente. 

Hitler rinvib ripetutamentc 
la data dell'attacco, che tutta-
via non fu mai un segreto 
per il comando sovietico. II 
2 luglio del 1943 venimmo a 
sapere che il nemico avrebbe 
sferrato il suo attacco tra il 
3 e il 6 dello stesso mese. 

II 5 luglio mi telefonb il co-
mandante del fronte e mi co-
municb che alcuni prigionieri 
catturati durante la notte ave
vano detlo che I'attacco del 
nemico sarebbe iniziato entro 
un'ora e mezza. 

Le truppe presero immedia
tamente il proprio posto nei 
ripari. Gli ufficiali della con-
traerea fissarono gli occhi agli 
oculari telescopici; i minuti 
scorrevano lenti in un silenzio 
che dava risalto alia concen-
trazione di ciascuno. Eravamo 
sicuri che il piano del Co
mando Supremo avrebbe avu
to successo, avevamo fiducia 
nella bravura degli ufficiali e 
dei soldati. Ma non era sem-
plice osservare le lancette del 
Vorologio e attendere il mo-
mento in cui una valanga di 
ferro e di fuoco si sarebbe 
riversata sullc nostre posizio
ni. Contro le nostre truppe 
erano schierate otto divisioni 
di fanleria appogginte dai car
ri armati. I nostri vicini suila 
destra avrebbero dovuto rice-
vere Vurto del principale rag-
gruppamento della nona ar
mata tedesca, composla di 
270 mila soldati con 3.500 pezzi 
di artiglieria e mortai e 1.200 
carri armati. 

Erano circa le due. Improv-
visamente dalla parte destra 
dello schieramento giunse, at-
tutito dalla distanza, il rim-
bombo di una cannonata. Sen-
timmo partire i colpi dalle 
bocche da fuoco di tutti i si-
stemi. La terra infatti tremb, 
come scossa da un terremoto. 
L'artiglieria sovietica aveva 
aperto il fuoco sullc schiere 
del nemico disposte in ordine 

di combattimento. Con una 
tempestiva contropreparazione 
il comandante del fronte ave
va ritenuto di poter far sal-
tare la scadenza dell'attacco 
tedesco e quindi di indebolire 
la forza d'urto dell'offensiva. 

La decisione del comandan
te ebbe valore risolutivo e il 
primo assalto nemico venne 
respinto. I nazisti subirono 
grosse perdite e la direzione 
delle loro truppe registrb degli 
sbandamenti. 

II nemico attacco alle ore 
5 e 30, e in quel momento 
ebbe inizio la battaglia di 
Kursk. " 

/-' comando tedesco soprav-
valuta ancora una volta il ruo-
lo dei suoi carri armati. Men
tre non dimostrb di aver com-
preso appieno il fatto che era-
no cresciuti il potenziale tecni-
co e Vabilita dell'esercito so
vietico. 11 raggruppamento 
delle divisioni di assalto della 
piazza d'armi di Oriol non riu-
sci a compiere lo sfondamen-
to. Soltanto in una parte al-
cune unit a nemiche riusciro-
no a penetrare fino alia se
conda linea di difesa del fron
te Centrale, ma I'll luglio fu
rono costrette a disporsi sulla 
difensiva. Due giorni dopo 
passarono all'attacco le truppe 
del fronte di Brjansk e di 
quello Occidenlale fa nord e 
a settentrione di Oriol). I te
deschi dovettero non solo ri-
nunciare all idea di puntare su 
Kursk dal nord, ma anche 
salvare in tutta fretta la loro 
posizione ad Oriol. 

Verso 
occidente 

A sud del saliente di Kursk 
il raggruppamento di divisioni 
d'assalto nemiche di Belgorod 
e Charkov, dopo essere avan-
zato in alcuni punti per trenta-
cinque chilometri, cadde sotto 
i colpi delle truppe del fronte 
di Voronezh nel frattempo pas-
sate al contrattacco e il 23 
luglio indietreggib suite sue 
posizioni di partenza. 

II 12 luglio lungo le diret-
trici verso sud nella regione 
di Prochorovka si svolse una 
grande oattaglia tra mezzi co-

razzatr, alia quale presero 
parte oltre 1.100 carri armati 
e pezzi di artiglieria semo
venti. Lo scontro, sostenuto 
con eccezionale accanimento, 
si protrasse fino a tarda sera. 
Carri armati del peso di pa
recchie tonnellate si trasfor-
marono in ammassi di rottami 
metallici. Dai carri si stac-
cavano e volavano in aria le 
torrette, i cannoni; i cingoli si 
spezzavano. Nubi di fumo e 
polvere offuscavano il cielo. 

La battaglia di Kursk e un 
esempio di scelta del momen
to in cui si deve passare al-
Voffensiva. II Comando Su
premo ordinb di sferrare I'at
tacco dopo aver coinvolto ne
gli scontri le truppe nemiche 
di Oriol e BelgorodCharkov 
e dopo le lacerazioni e lo 
sbandamento causati dalla no
stra difesa alle unit a coraz-
zate e in genere alle forze 
fondamentali del nemico, men
tre I'offensiva nazista si tro-
vava chiaramente in crisi. II 
nostro comando, dopo aver 
fermato e dissanguato il ne
mico, aveva conservato la for
za d'urto delle proprie truppe. 

In seguito al successo del-
l'operazione di sfondamento 
effettuata dalle nostre truppe, 
il 5 agosto furono liberate 
Oriol e Belgorod. Poi, svilup
pando la loro controffcnswa, 
le divisioni sovietiche conqui-
starono Charkov e si spin-
sero ancora piu avanti, verso 
occidente. 

La vittoria delle truppe so
vietiche a Kursk spinse la 
Germania di Hitler sulla via 
della inevitabile catastrofe. 
L'esercito dell'URSS in quel-
I'occasione sgominb trenta di
visioni nemiche, sette delle 
quali corazzate, e abbatte ol
tre 3.500 apparecchi. Dopo la 
battaglia di Kursk il comando 
hitleriano fu costretto a ri-
nunciare definitivamente alia 
strategia offensiva e dovctte 
portarsi sulla difensiva lungo 
tutto il fronte sovietico-tede
sco. L'iniziativa strategica 
passb nelle mani delle forze 
armate sovietiche, davanti al
le quali si schiudeva ormai la 
prospettiva delta vittoria fi
nale. 

Pavel Batov 

ti e ripugnanti». il ricorso e 
esaminato dal Tribunale Po-
polare Supremo con le quat-
tro certi congiuntamente riu-
nite. Anche in mancanza di 
ricorso di parte, in caso d-i 
condanna a morte, la senten
za prima di diventare esecu-
tiva sara esaminata per de
cisione propria dal Tribuna
le Superiore Popolare. 
E' possibile d'altra parte 

chiedere la revisione di una 
sentenza divenuta esecutiva 
quando emergano fatti nuovi 
die possono parzialmente o 
totalmente modificare il giu
dizio espresso in prima e se
conda istanza. Quando la re
visione riguarda una senten
za assolutoria, gli atti e le 
prove per sollecitarla debbo-
no essere presentati dal Pro
curatore della Repubblica en
tro un anno dalla data in 
cui la sentenza e passata an 
giudicato. Da una parte si 
vuole garantire la societa dal
la possibile presenza in liber
ta di delinquenti che per va-
rie circostanze siano andati 
assolti. dall'altra si vuole evi 
tare che sull'assolto — al qua
le si concede in definitiva una 
possibilita di rieducazione e 
riabilitazione — penda per 
tutta la vita la spada di Da-
mocle di una possibile riaper-
tura del giudizio. 

In tutti gli altri casi in cui 
e ammessa la revisione (con
danna a due o piu persone 
per un delitto che puo esse
re consumato da una sola: 
quando sullo stesso delitto si 
abbiano sentenze definitive 
contraddittorie; prove e do-
cumenti attestanti l'innocen-
za del condannato, ecc.) non 
si pongono, ovviamente, 'i-
miti di tempo per la presen
tazione della richiesta e del
la relativa documentazione. 

Studi 
collettivi 

Con la nuova organizzazio
ne del sistema giudiziario 
scompare anche la figura del
l'avvocato privato. Con que-
sto provvedimento si cerca 
di porre sullo stesso piano 
tutti i cittadini che potran-
no garantirsi la difesa in giu
dizio non piu in base alle pro
prie possibilita finanziarie e 
quindi alia possibilita di av-
valersi di u«i avvocato perso 
nale piu o meno costoso. Nel 
prendere questa decisione pe-
ro si e partiti anche e 10-
prattutto da un'altra conside-
razion-e e cioe che la difesa 
e un servizio sociale garanti-
to a tutti. Per questo da ora 
in avanti potranno esercita-
re solo gli avvocati organizza-
ti in « studi collettivi » retti 
da un regolamento interno e 
da un Codice di etica profes-
sionale, ma completamente 
autonomi da qualsiasi orga-
nismo statale. 

Ma, come dicevamo, siamo 
appena ai primi passi della 
riforma e molte altre novita 
potranno essere introdot-
te dai codici che ancora at-
tendono" di essere approvati 
o sono in via di elaborazio
ne. Gia ora, per esempio, e 
in vigore una legge, che en-
trera successivamente a far 
parte del Codice Penale, che 
riduce a 16 anni l'eta di « re-
sponsabilita penale». Fra le 
altre novita che si prospetta-
no. almeno stando ad alcu-
ne indiscrezioni sul nuovo Co-
dice Penale. ce n'e una par
ticolarmente interessante e ri
guarda 1'esecuzione della pe-
na. Si stabilira per legge cio 
che oggi in larga misura gia 
si attua nella pratica e cioe 
che tutti coloro che sono con-
dannati a pene detentive. sa-
ranno rimessi in liberta. se 
la loro condotta e stata buo-
na e hanno dato prova di 
essersi rieducati e di poter-
si nuovamente inserire nella 
societa. dopo aver scontato la 
meta della pena. L'altra me-
ta rimarra sospesa. In caso 
di recidiva dovranno scontar-
la assieme alia nuova. 

La riforma giudiziaria apre 
naturalmente una serie di 
problemi nuovi, almeno tem-
poranei, a tutta la societa 
cubana. Uno di questi e co-
stituito dalla esigenza di rav-
vivare le facolta di giurispru-
denza perche gia in partenza 
ci si trova a dover fare i con-
ti con una carenza di giudi
ci professionali e di avvoca
ti per cui, ad esempio, nelle 
disposizioni transitorie si pre-
vede la possibilita di abilita-
re anche studenti che frequen-
tino gli ultimi due anni del
la facolta di scienze giuridi-
che. D'altra parte si ha piena 
consapevolezza di tutte que
ste difficolta. cosi come degli 
inevitabili conflitti e contra-
sti che potranno sorgere, con 
lo stnitturarsi del nuovo si
stema e con il graduale pas-
saggio di poteri. Nessuna leg
ge puo nascere perfetta. \J* 
correzioni verranno con il 
tempo e con l'esperienza. 

Ilio Gioffmdi 


