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storia politica ideologia 
Che cos'e un Concilio ecumenico? 

•f 

Nessun Papa 
ha concluso 

il Concilio 
del «Settanta» 

diritto 

L'undia ottobre, allot che 
in San Pietro si aprira il 
Concilio ecumenico « Va
ticano 11 >, il fntto piu sin-
^olare sara che nessuno, in 
1)2 anni, avra provveduto 
a concludere formalrnente 
i l precedenle Concilio, nn> 
ch'esso < Vaticano ». Infatti 
i l 18 luglio 1870, mentre 
infurjava uno spaventoso 
uragano che rabbuiavn 
completamente il tempo, 
P io IX ui limito ad « an
g ioma re > I'assemblea. Due 
^iorni prima si era verili-
cata una scissione gravisst-
ma e 5f> «padr i concilia-
r i » , guidati dall 'nrcivesco-
vo di Orleans, Dupanloup, 
nvevnno abbandonato il 
Concilio per protesta con-
tro i ripetuti cnlpi della 
< maggioranzu > che aveva 
Ktrozzato la discussione cd 
approvato il decreto di 
« infaMbWtd » del Romano 
pontellce. Nella votazione 
decisiva si erano avuti 
451 « placet > (si) , 88 « non 
placet> (no), 62 « placet 
iuxta modum» (si condi-
zionoti). 

Ventiquat tro ore dopo 
raggiornamento del Con
cilio scoppid la guerra 
franco-prussiana e sessan-
taquot t ro giorni nppresso le 
t ruppe Italiane Irrompcva-
vo dalla « breccia > di Por
t a Pia ponondo fine ol po-
tere temporale dei papi. 

Che cosa 6 un Concilio 
ecumenico? 

Secondo la dizione piu 
aggiornata del diritto ca-
nonico si t rat ta di una riu-
nione di cardinnli, vescovi 
compresi quelli soltanto 
< titolari > se uominoti nel
la convocazione, patr iar
ch!. obatl general!, superio-
rl general! degli ordini, 
prelat i con propria sfera 
di giurisdizionc, i quali — 
convocati dal papa e sotto 
la sua presidenza — pren-
dono decisioni in materia 
di fede cristiann e di disci-
pl ina ecclesiastica, decisio
ni che debbono venir per-
fezionale, quindi. dalla ia-
tiflca papale. Ai passuti 20 
conclli della storia dclla 
chiesa cattolica sempre — 
e spesso in misura prepon
d e r a t e o con ruolo deter-
minan te — prcsero parte 
l e autori ta civili. I primi 
addir i t tura , a par t i re da 
quel lo di Nicea, furono 
convocati dagli imperatori 
romani e bizantinl. Costan-
t ino, per aver da to liberlu 
al ia chiesa legandola tut-
tavia aU'impcro si ri tene-
v a un vescovo « per gli af-
fari esterni > ment re quelli 

sociologia 

autcntici aviebbcro dovuto 
occupaisi esclusivamente 
degli «alTan iiitcrni >. AI 
concilio nicenno il discor-
so inaugurate venne tenu-
to dallo stcsso Co.stnntino 
mentre il vescovo di H«-
ma, Silvcstro, fu asscnte 
perchfc troppo vecchio. In 
quella adunan/n venne 
condannatn il devia/.ioni-
smo di Ario, nacqueio i 
«canoni ». si lisso la Pa-
squa nella donienica dopo 
il primo plenilunio prima-
verile e fu res-pin fa la pro-
posta di introdurre il celi-
bato per vescovi e sa-
cerdoti. 

Infallibilita 
(Jiorni oi souo, (imviin 

Ualtisla Montini. dicendo la 
prnlusione al ciclo di con
fer en /e sul Concdio indet-
to a Milauo dall ' Ist i tuto di 
Sttidi di Politica Inlerna-
zionalc, osscrvava che al 
prossimo « Vaticano II > 
per la prima volta la chie
sa cattolica si irovcra a 
deliberate assolutamentu 
al r iparo da ogni inteife-
renza delle autori ta civi
li. 

Non 6 qui necessario n -
cordure il lungo o contrail* 
dittorio processo d i e ha 
mutato il tipo di rapporto 
t ra Chiesa cattolica e socie
ty capitalistic^, le fasi di
verse di un « rallicment > 
che, ad escmplo in Francia, 
gia al tempo di Luigi Filip-
po portava la borghesia 
ricca a considerate il cat-
tolicesimo «garanzla dcl-
Vordine sociale, protettricc 
delle acqtdsfnfe fortune c 
ncmlca del soc'udismo », co
me ricordb il Weill, men
tre missionari e soldati 
francesi operavano d'ac-
cordo nelle impresc colo-
niali in Cina, Cocincina, 
Nuova Caledonia ed al-
trove. 

Tuttavia il Concilio del 
1870 non solo tento di li-
quidare le velleita e rifor-
misliche > di chi — in 
Francia, in Gennania o in 
Italia — voleva un c n n -
giovanimento > del cnttoli-
cesimo, ma, avversando le 
tenden7e autonomistiche 
nazionali e approfondendo 
II fossato con al t re confes
sion! cristione. miro ad ns-
sicurare una piu riejda cd 
autoritaria s t ru t tura inter
na nirinsce.ua del decroto 
dclla infallibility pajiale 
che fu il tcmn dclla dram-

Nasce una collana 
• Homo e soeiela* e una nuova cnll.ma tn ltoni|ii.ini, 

dedirata, sccondo IJ presentazioue cdiloriale alia <* "anlropn-
logla"*, nel »cn«n piu va'to che ai 'Uiole attrihuirr a q u c l o 
termincn. La collona acroglicra «accanio ai contributi piu 
rreenti delta psicologia, della psirhlatria e dclla p«ienan.di«i, 
alcuni libri indi*p«,'n3abHi ntl rampo drlla smrinln^ia, ilflTan-
iropolosia cnliurjlr, «lell*etr.n!opi,i »; non *.ir."i una rntlana «li 
corrcnte ma pulililiclirr.i ojiere «li \ario nrienlamrnio. »i.i «li 
carattcre -pccialistico tia di larga informazionr «• <li ori-nu-
mcnio ftcncrjlr. 

Nella collani M>TH> ?• • app.ir-i «lm* \nliiiiu: Cn^ila ,U 
una camtmiiti prinulnn «li Marcarr! Mr,nl (p|>. r*\2~ I- -">••<•) , 
e / / lingiinggin dimenlunlo di Lrirli rriuiun (pp 2\2. I. '2<KNM • 

Problemi del socfolismo 
<t Probletni del socialism.», la rivisia dirella da Ix-Ii<» Hj--o. 

pilbbliea nel MIO fa«rirnlo del niar/o 1062 un vuz io di Lama 
Kalbo e Vitlorin l(ie»rr *u « l̂ i sirmlra e l<> »vihi|i|io delta 
aoeiologia». C,\'t aulnri \ i e.<aiiiiiuii<> \r i^n~r .Irll un—^IJ-
mefltO di relaliva oniliTi r di ddtidrn/a rlir i pirlili r le 
organizzaxioni di sinistra hanno a\in<>, «>ni.» a qualrlif anno 
fa, nei confronti deila ricerca socinlngira (identiticantmr dclla 
aociologia eon alcune leenidie, quali le ** llelizinni umane" 
preffiildizi di lipo ideali»lico-erociano, iimnrc di una inflnrnta 
americana, ecr.). Sulla »urre«i*a nH>ilifira/u>nr <h tale aiies-
giamenin, e»«i n»«ervano elie deierminamr e »mia la »ir»»a 
dinamici reale dell" Mtlitpjio >ncio-ecoiuunir>i. die ha »idle> 
citato una mapp'um auenzione ver»o i fenntneni di ela»»e. 

tTr« le varic lmpn*ta/fnni ehe, nel eampn drgli «nnlio«i ntarxi-
ati, fti *ono amine delineaniln. Laura Itallto e V Itie^ri <em> 
brann enndividere qurlia espn«ta nella nlarione pre^entaia 
da l^ocio Colleiii al ennveann * Moniifmn e »orioln«ia a, 
teailloai nel I9.»V prc.»*o riitiiuln Cram»ri di Itnma. e »urce»-

pubbliealn sulla riviila a Sncieia n (n. 4, 1959). 
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uialica batlaglia che carat-
terizz6 quella assemblea. 

In lealla la polemica era 
esplosa v'iolentemcnte gift 
qualchc mese prima della 
apcrltiru dei lavori quando, 
in una nnta da Parigi, la 
i Civilta cattolica > dei ge-
suiti aveva scritto che ci 
si attendeva dal Concilio 
la defini/ione per acclama-
/ione did «Syllabus > e 
dclla infallibilita [lapale. 
II clericale Veuillot sul-
l '«Univeis» appoggi6 in-
(ondizionatamente la pro-
posta ment io I'osponente 
cattolico bavarese Dollin-
Kci la rigetto attaccando 
diiramente l'autorita pon-
tillcia. II decano della Sor-
l>ona Maret, che sosteneva 
la solu/.ione intermedia 
della infallibilita del pa
pa con la collaborazionc 
deU'episcopato, si ebhe del-
I'etettco a piene let teie dal 
Veuillot. 

AH'inizio del Concilio — 
18 dicembre 1H(>J) — gli 
« infallibilisti > si trovaio-
no, con I'appoggio di Pio 
IX c della Curia vaticana, 
in nelta maggioranza sot-
to la guida del cardinale 
inglese Manning, arcive-
sct)vo di Westminster, il 
quale piu tardi s tampera 
quella <• Istoria vera del 
Concilio Vaticano > edita 
anche in Italia, a Napoli, 
nel J878. Ki.ino con lui, 
tra gli altri , il cardinale 
Donnet di l iordeaux. De-
champs arcivescovo di Ma-
lines, numerosi italiani 
esclusi i vescovi degli an-
ticlu stall sauli r Nazari 
di Calahiana, arcivescovo 
di Milano. 

Gli <anti-infallibilisti > 
enntavano oltre al Dupan
loup e al Melchers, I'au-
stio-uugarico Schwar/en-
berg v il nolo aicivescovo 
-r sociale > di Ma/>on/a Ket-
teler ecc. ed avevano, In 
generc, la simpatia dclla 
stampa liberate e di parec-
clii uomini di governo. 

II dibatti to generate e 
(|iicllo delle cntnnnssioni 
benche tioncati a colpi 
<ii mnggiotan/a, ebbero 
nioiuenti di j;iave ten-
hioue. 

Revisione ? 
Ma u n t o (u vano: lalli-

IOI.I) anche i teutatlvi dl 
ciiiuproiui'.Nso fatti da put 
p.uti t\ supiatti itto. dal-
I'atrivescovti Guidi di Uo-
In^na. da iramericauo Spal
d ing v tin Lavigerte di Al-
geri, che erano un po" i 
< c e n t n s t i > del Concilio. 
l .c 144 propttste di emeu-
damento fuiono respmte e, 
il 13 luglio 1870. dopo la 
rclaztonc del vescovo Gas-
5or di Bressanone. si voto 
I'lnfallibilila del p.ip.i nel
le matcrie <li fede e di co-
stunil < per <;«* ,sfe5<:,>, c non 
pvr cnnsi'nso dctla Cltn— 
sn > e pcrci6 tali detcrnit-
na/inni furono diehtaraic 
< irrc-formabili >. 

Pio IX respmse pure lo 
«-strenin tentattvn dt «ina 
deleRa7ione di « antt-infal-
lihilisti > di o t t eno ie a lme-
no la cancollazione della 
frase: < e non per consen
su dclla Chiesa >. Allora 
jiran pnite del la mino ian-
za d i se i to il Concil io pro-
\ocandom* In « .tKKiorna-
montu > Succes^ivamente 
M fl>lH*Ii> It* M'HonilSSll'IU 
al dt*ciet<» ma .mehe alcu
ne n . i iu i f come t|iu*ll.i. ad 
t'Sfmpu', tlel DnlliiiKei che 
diede v11.• m Geimama al
ia « Chiesa dei vecchi cat-
tolici » e In iMTtanto svo-
miimcatu 

A distau/a <ii quasi un 
secolo, bconeiido una par
te della stampa cattolica 
— soprat lut to dt Francia. 
di Germama c d'OIanda — 
e facile imendere che da 
piu parti si sputa, non sap-
ptamo con quanta otleten-
7a alia realta. che il Conci
lio Vaticano II. alia luce 
della rccente storia sia. 
pmltosto che un comple
m e n t di quello sospeso 
nell 'estate <lcl "70, locca-
sione di una tevisione cri-
tica che in sostan/a nfor-
mi gran parte di quello" 
che papa Mastai voile «ir-
reformabile ». 

Libero Pierantozxi 

La Costituzione 
che dobbiamo 

salvare 

Due mesi dopo raggiornamento del Concilio del 1870 le truppe italiane irrompevano 

dalla breccia di Porta Pia ponendo fine al potere temporale dei Papi (foto dell'epoca) 

Francis Jeanson premiato con il « Libera stampa » 

Algeria: tomba 
del neocolonialismo 
Qmiiido ci si domandu su 

quait linsi realt sin sorto 
il compromesso franco-al-
flerlno, si trova la rlsposta 
oiustfl solo facendo un 
rti()ioiwnn:nto cconomico. 
Fronds Jeonson (jilosolo c 
norrio d'nerorte, fautoro del
ta discrzione durante la 
aitcrra d'Alqcria) ha fatto 
f/ursfo raqinnnmento In un 
libra inlttoloto * La lino-
ln:ianr alncrino »• t> ;)»/>-
bluuto da Fellrtnelli in 
Ironrvtr i» ir? italiano ( fro 
piirciiirti, un bctl'i'scnipiu 
di xnlidarieta editoriale 
(Hiti/llSClstU, Sill piano III-
fiTiiujKUKi/i'. perche tn 
Francia Jeanson r il nome 
di un < frnditore » rtcercti-
lo do tuttc lr fiolizic). 

Que* to libra, Jeanson 
I'Un scritto firtrnn che si 
sapesse conic sarebbe an 
data a finirc; tna e'e qui 
dtseanata In liticn loui-
ca che doveva por fnre nl 
camprainpssn della coope-
racione cconotnica franco-
alperina. Jeanson lia ana-
Itzznto i( mpjtorto Alqcria-
Fitropa sfruttando QH stu-
dt dei piu auueduti econo-
mi.sti bnrf|he5i. La sua con-
clusionc e una condanna 
totale del < libensmo > c 
u n a fiducia accordata. tor-
Sc troppo Inrpatnentc. alia 
< dniamtcn > del neocnpi~ 
ttilisnin curopeo nccidcrita~ 
le. Sccanda Jeanson. IVco-
nnmu; : J>rr<.\',> rla*<tca tro
va la *.nii fornju I>MI com~ 
pnifii ui iiiiu pate'ii? eoti-
Jrn(/</iC'i)»>i COM *.,» <fe*s*-it. 
trtle u dire « in nu'cCOiio-
min ill lipo r«Wornfl/<* (ne-
f;azi>>ne perfetta delle fen-
ri<* /»/u*r<i/i ) ». u< I eoncrtv 
ta. I'cconomia liberate < c 
sempre lmpertalista net 
conlrontt dt un'econamtn 
pru dcbolp <irtinfn nella 
.'mi Z"na d'influemn », <ic-
che, per c<cmpio. fn Alnc-
rta la querrn e statn pro-
vacata e re>a tnclnttnbile 
dnll'economta liberate. 

Vt e laltra faccia della 
medanlia: la ciuerra ha por' 
tato a maturtta politica r 
ad ctiQen:? tnxnpprirmotit 
ma<se di popolo rasseqnn-
to. Jeanson anali::a le bo-
si di unu demncrazia into-
prate che puo ctscre rca-
li2zata in Alprria. Pol rt-
Cornn nMVconomfn, fonda-
mento di tutto. per so*t«»« 
acre ehe il neoimperfnU-
smn europeo occldentnlc 
contlcnc in si delle spirite 
che possono favorlrc lo 

Francis Jeanson 

st tluinio ecanomtco c so
ciale dell'.Mneria indtpen-
tlente Secovdn Jeanson tt 
e entrati in una ta*e tn 
cm nll'e<pmisione m o n o -
pnltslica della piccolo Eu-
ropa connene prcpararc 
I'arrcntre eennomico della 
Aloertn env*entcnda In rt-
formo anr<irto (per accre-
*CCrc T <*«>r;-- jrriJ e tar ade 
rue In jM>'iola:i'>ne alio 
\nlnppo enmamieo) e in 
cendo pmnredire I'tndu-
sirta locale a partire dalla 
intm«lrut:.irn del piano dt 
Ca<tantn .1 Da considcra-
:on> di tpievto fpn. Jcnn~ 
*nn dednr, che a1! alaen-
?i: arrnm o *i/rfn I'mtercs-
•?«» ad oii-M ui'iirfi all'Fti-
ropa del "*•• 1 1 1 * pcrche 
non e'e • rnl'allro». 2) 
€ pcrche I l.nropa e u n o 
-P<7.r;o ecnnomico m me
nu tf|Tt'riv.«cc»i20 ».* e * in 
maqqinr ?>• rlc del fun:io 
nari cu iope i — dl oripiue 
francese e <:oprntIurfn iln-
liniin — <ranno creando 
un' Fitropn <?s.«Oi p tu d'-
namtca e aperta dt tut-
tt o " tpazi economici 
cttstcnti o capaci dt est-
stere atlmve*. 3) per-
che. net nuovi rapportt 
trn II Sordafrica e I'Eti-
ropa dei Set. r indipenden-
2a dot'rcbfip permet tere at 
paesi del Maqhreb di «cori-
frollnre Vorientamento dei 
poll di 5rtlttppo • in modo 
da creare < un'cconomio 
nordafricana eguilibrafa ». 

Nel libro di Jeanson, in
somnia, vi e qualcosa di 
piu che un'indicazlone sul-
I'uso dell'intervento econo-
mlco europeo. Vt e unn 
netta rivalntazlone della 
dinamica ncocapitalistica, 
die appare come un'indi-
cazione piu strateqica che 
tattlca. Questa rivaltitazio-
ne si basa sul raqlonamen-
Jo scquentc: rischiando di 
cssere sofjocata da un 
eventuate accordo tra la 
URSS e qli Statl Unlti. 
VKuropa capltalista devc 
per forza uscire dal sem-
plice quadra delln mano-
missione delle fonti afri-
cane di materle prime e 
co*?tiruir<» tin ler2o blocco. 
capace di svolgere rapida-
mente una t»n fnn:ione 
autonoma trn i due hlnc-
chi estslenti I paesi aln-
cant e I'Algeria in portico-
tare dcrono dunqur super-
si inserire in questo fc-
nnmeno dinamtco, ricono-
scendo che € no VAfrica 
tie VKuropa si faranno. nel 
ntondo aifunf»>. se non rie-
scona n mettere in count-
ne le loro rispeflit5e risor-
•?*•. per tl mcobo e per il 
pcqqto, in una vera solida-
rietA.. K' una corsa con
tra il tempo... ». 

La critica di queslc te<:i 
non e facile, pcrche 1 pne-
»i </i ciii paria Jeanson non 
to'io ancorn arrivali a itna 
rompmin civilta industria-
!e e In Intta di clasre vi 
si dcltnea nelle confuse 1 
linfc dt nnn ^ocie7n me-
dioeca'c, prniettala nel fu-
turo da una spmta rivo-
Inzionana che esiae di bru-
ciare le tappe. La situo-
rionc non puo dunque <».«-
<erc misurnla n^ col me' 
trn occidcntule della fecnt-
c<i sriluppata, ne con quel
la di una Cina che canta
ta tull'aiiito savieticn. II 
campn sacialista nan purt [ 
niutare tutto il terzn mon-
da a bructare le tappe. Ct 
forrnnno malti nnnt per' 
chfi a paca n pocn si can-
fiquri in comreto questa 
potsibllita. 

Intanto. bisoqna const-
derare con spirtlo realtstt-
ca le rnqiohi prolonde di 
una test come quella so-
stenuta da Jeanson. Essa 
non d e r e sinnificare che i 
popoli in via dl sviluppo 
accordano una fiducia to
tale al mtovo impcriaU' 
smo. E' come la NEP. II 
capltalismo non e piu im-

l 

perialista alia vaccina ma-
niera, perchc aumentano 
le riserve di autofinanzia-
mento dei monopoli e quin
di si allaraano le possibi-
lifn di nuovi investimenti; 
e anche. perche si accresce 
I'ortenfnmento sfatole. Ma 
sard difficile che esca da 
nucsta impostaziane il val-
to di un capitalismo benc-
fattore nci confronti dei 
paesi che necessitano di 
un rapida sviluppo. Questo j nialtr.i»ler"m» -u 
sard sempre il frutto di \ " puliliramente « 
mifl lotto: in definitiva. 
della Intta politico delle 
for:e democratiche per un 
indirizzo socmlista. L'Al-
acria sard, dunque, tl ban
co di prova. ma anche la 
tnmba probnbile del neo-
Lolunutlisnto, 

5. t . 

In una rapida, 111.1 acuta 
analisi delta nuMra Cosiiln-
/ioiic, Ciu-eppc .Mjr.mini (l.n 
(lmtiluzioii<i die dnldiianm 
sd/uire, Coimmil.'i, l'Hil. hu-
75(1) ripropuiif un prolileiu.i 
ili fiindo )ier l.i riiiii-e/iuiic li-
herald dellu S1.1I0. vale a dire 
il probli'ina dclla divisimic 
del poleri eniuu mi'iira 1I1II.1 
lioiilii eil cfliracia de^li i«liluli 
foiidanieni.di cho ii'^gono i-li 
Slali nve In bnr^ltesiu deiieii" 
il pnti-re. 

Ciuifrniit.iiiilu run (jiu*-iu 
ciin riu l.i Cn->tiltizimie il.1li.1-
11.1 ^crill.i e ipiella nnn scrilt.i, 
vale a dire i contemni renli 
e in.ilrri.d/ >ni ipi.ili dnvreb-
liero o[ierarc ci I1.111110 upt*. 
ralo I Reiierali .«rlu*ini -liiiri-
diri delta Carta (It'll" Statu, 
r.iuluru ravvi-.i iicll.i iiiuilifi-
r.i/iutie del regime parlumeii-
laru in regime pariitucralii <> 
(« la (lili.ilura dei partili <• 
deirA««einblea ») un elemeiilo 
n*»*.ii rilev.inte nella eri*.i tlel-
l<> Stain il.iliann. Tab* tuodili-
ra/ione e in verila rrinsentila 
ilalla (axiiiiizinuu «rrilla. n nel 
uioitienln in eni non solo le-
pilliiiia (i purliti), inn li uiettc 
in î rndn di eomrollare il Par-
lameiiiu e, attraversn il Par-
l.uiti-ntu. iiitlo il diiiaiiiisinn 
ru^iiiu/iunale delln Stain ». La 
divi«inne dei poleri. cuine ni 
111.1nife.-1a nella lenria f nella 
|ir.is->i della Cnililu/.ioiie ita-
liait.i, lin, s'ecundn il Marauini, 
tin vi7in d'oricine: che e nella 
esaiilorazione del Governo. 
« de^rndalu a romiinto e^ecii-
tivn del I'arlamciilo u (p. 72): 
I'arl.uueiilo clie n sun vulln e 
es'iiitomlo n in favore di eiili 
die riinangoiiu funri, eome -i 
e vi-io. d.d sistema dei reei-
proei controlli earalleristicn 
di ojzni cu^tiiu/inue Itbcralc: 
i parlili n. (ib.) 

Scconilo il pctiMero di que
sto autore, ui.\ uinnifestato in 
occa^inne della tr.nformn/io-
ne delln Stalo in eenso fatci-
st.i. nel 1923, in uno seiitto 
piiblilicntn nella n Nuova Ita
lia n (« bn divisione dei poleri 
e In rifnrmn costitiizionnle »1, 
la crisi delln Slnto libcr.ilc 
puo essere Miperntn con fin-
staurazione delln nutononiin « 
della forya del Potere- K<een-
tivo, reciipemndnlo d.dla 
siliiavitu del regiini di As
sembled. 

La crisi 
dello Stato 

I.a cri->i nttuale delln Statu 
italiano e vista nncora sotto 
•pip-nt profilo. sebliene n.ue-10 
niotito unu sia tpielln e-rlu-
^iv^l; «*d e perein elie il Ma-
r.iuini. eoniature did nroln-zi-
511m n p.irliloera/ia n. npre la 
pnleinica coiitro IVIetncnto 
fUTlurbalorc dellVqtiililirio en. 
ftilii/intiale il.1li.1111>. rapjire-
•cnt.ito d.dlo slraiintere dei 
p.irlili. Vivari eritielie «uiiu 
iuoltre poriate alio strapotere 
del Capo dello Statu, al re-
sinn.ili«mo in iiu.into <rliem.i> 
ti/zaziiinr siuridirn - teoriea 

n lerrenn 
perieolo'u 

•jn.ile ipiellr* italiano. ed alia 
re-pun« ihilila della (!bie^a in 
relatione a?li «pino«i proble-
nii «ollevaii dalla sua pre«en-
za direlta nelle eo«e politiehe. 

Non e qui Inoco per pole-
mi/zare sopra la impn«tazion>* 
data dal Marnnini ai no^tri 
pmbemi coMituzionali. ed in 

[ju'u al iciiime ilei parlili eo
me vizio di fundo del uoMro 
onliii.imcnio (!i II.I-I.I MI||O-

lineare -oll.inlo da 1111 piinto 
di \i«la demucratieo i fii'J\ i«-
-1 mi perieoli di uw^i t**-*i elie 
pro.ipella la nece**»ila del con* 
trollo sui parlili e di un Go
verno atiioriiario; e*perien/a 
rhe. nnclie n prescindere dallo 
inleii/ioiii tlel Marauini c eo. 
mniii|ue drl peii-iero liberalo 
italiano a eui I'aiitore *! ri-
(lii.un.1 e .-.la 1.1 lirucialn nel 
liildiu del PKid e dicliiarn'a 
irreali/zjliile dalla \olotilii pu-
| l l l | , l | C 

La divisione 

dei poteri 

i-pecic con il suo aperto at-

. La nostra eriliea neees«aria-
- meuli' sinletie.i al lavoro del 

.Marauini s] eompciiilia iiinuu-
/iluito nel rilievo elie II milo 
della ilivUione dei poleri eo-
me non plus ultra del tnoder-
iin Stato ileve iuleiidcrsi tn-
pernio e smusrherato, vinco-
I.110 come c ad una visione 
el,is«i$tn e aristocratic.! che 
teudi: u dividere e a inanic-
uere le di\ iMoni della <oeiela 
civile, un/iehe ridilili nU'iiui-
111; e die di conscguenza non 

. si e<ce dalla crisi dello Slato 
moderiio eon il ricliiamo n 
M-liemi e rormnle ginridiclic 
stnrieamenie sii|ierali, ma 50I-
tniilo n patto di un prnfnndo 
rivolKiuieniu nel tcwilo po-
liiico-'ioeiale in .«cn.*o dcnio-
craticn, eon In e^emonia di 
quelle for/e pnlitielie e cla5ii 
iiuove oriuinate dal mondci 
ilella produzione elie linimo 
contialural.i l.i eap.icitfi di 
oiiingenei7<azione della stcs-a 
soeiela civile e la eni prescn/a 
ha pcrme*sn apptinto, con In 
CoMiiiizimie rcpublilicnna, la 
erenzimie dei presupposli giu-
ridici o matenali di unn Stato 
e di una sneietn nuova. 

Da eio dcriva quindi, a no-
stro nvviso, clie sul tcrrcno 
eosiituzionale il probletna di 
risolvcre la crisi dello Stato 
— della soeiela italiana — ne-
cr-sariamente non deve uscire 
da una impoitaziono tecnico-
iziiiriilira. da tin supgerimento 
di modelli e srliemi da inne-
-1.1 re tulla realta nazionale. 
Ma devc pitiiiosto essere af-_ 
frnntatn in termini politic!, 
•It srrlta delle forze clie ban-
no in *e la capacita di tra-
-fonn.i/ionu delln soeiela ci
vile ad un livello superiors 
rMpeiio a quello, attualmetitc, 
drammaticamente contraddit-
lorio. 

La (lostitu/inne scritta ba 
in que«lo «en*o una eKrcgia 
fiui/inue: di valere come 1111 
conipromciso fra lo forze in 
ciuoeo prr eui non verranno 
* ireaii rerti limiti r> verranno 
ri-.pett.ite deierminate rcgole. 
Per il re«to e*«a e quello cli<* 
di e*«a Mpmnnn faro le forze 
liolitirlie fiiu nvnnz.ite. 

F. *e vi e pertnntn una Co
stituzione da salvare, ci pare 
r\*a sia questo compromes«o, 
que«'o suo earattere origina-
riamentR pattizio; che a lien 
\edcre, se ri<pettnto (il che 
non e ) . e lino strunicntn for-
midabile di tra«formazione 
della soeieta; se violato, e la 
rri*i dello Stato, che non «i 
puo riiolvere se non con tin 
ronfliiin apertn fra le for/e 
n1.1teri.1li clie II diritto puo 
tahuarr soltanto a po*teriori. 

Claudio Barbieri 

Corsi convegni 
e dibattiti 

al «Cram$ci» 
All'I.-tituto Cr.nn.«ci, n l?o:na, via ' la-

cliamento 39. oxm m^rtedt 15 maggio. 
.ille ore 18. e>po»i/-o*ie dcx orof. Valcn-
11:11 per il seni inano dt .Uudt m a r x u u su 
* 1 maiMscriiti econom.'-^ fdosottci dt 
Marx del '44 >: alle ore 21. c*po>i7*one 
dell 'avv. Perna «u < L ' tnter \onto dello 
Stato e degli Entt pubbltci nella econo-
nua > per il seminario su « Troblemt d» 
t l int to contemporaneo >. 

FIcco il cnlcndario .iella pros-tma at:t-
vita de i r i s tUuto: ciovedi 17 alle ore 18, 
e*>po>izione del prof. I- Coller.i por il 
>eniinano di i-nttli niarxi<lt su « Ln d i i -
leitica 1:1 Hccel e M a r x » : venerdi 18 
mapgio alle ore 21. espo*i/ione del pr«»-
fe^sor tl N'atoll sn «Quesit.ini relative 
aU'isiitulo famtliarc» per il seminario 
su « Problemi di dir i t to contemporaneo »: 
sabato 19 maggio alle ore 16. dibatti to su 
« La questionc agraria » di K. Kautskv 
( int rodurra la discussione il nrof. G. Pro-
cacct): sabato 26 maccio alle ore 16. di
battito sui voltimt di M. Rossi. « Marx 
e la dialcttica hegehana », e di N. Merker. 
«Origini della logica hegeliana > (in-
t rodur rann 0 11 dibatt i to i professorl Va
lentin! e Collct t i ) . 

Una nuova 

editrice 
St 6 rcccntcmente costituita a Mila

no una nuova ca>a editrice, l 'AREA, che 
vi lr.-ensce nel mercaro editoriale con 
una uV.oiiomi.i. ci i embra . ben cara t te -
r : / / a : a : tiuella delk* e Ju ion i universal! 
di (jualita, 1 <iunUty paperback di prod 11-
z:«'tie ang losa^one I Sibri pubblicali . ri-
spondono a due esigenze: da un tato quel
la di r iproporrc quel testi del pa^sato 
clie abbiano un rtnnovato sapore di al-
tttalita (ed 6 questo tl caso del Piccolo 
Amico di Paul Leautaud. o deH't/bii r e 
di J a r r v ) d i l l ' a l t ro quel teati della p r o -
dii7tone od.etna clit^ abbiano un riscon-
tro di concreJa atiualiM ctilturale nella 
vita contomporanea (ed e questo il caso 
del Mando di Siqmund Freud, dt Erich 
Fromm). 

Vi e tnoltre un al tro tntendl-
mento teso a far enno^cere ad un p u b -
bl:co put va*;to pos«<ibile 1 momenti t i -
pict. scottanti. della -><;tr:i storia con-
temporanea In que-M'ambito si deve in-
quadra re la pubbhrnzione de La r irolfa 
dei qenerali 

Sotto la ste->a lure va vt<to un libro im-
tninenle: f.V^rrrtfo della lupara, di F i -
lippo Gaja. 

L'AREA pubblicbera tnoltre quella col
lana « S 'a to c Chiesa » di re t ta da Erne
sto Rossi 
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