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Storia 

II mito della grande guerra in 
uno studio di Mario Isnenghi 

Gli intellettuali 
e la polemica 

contro i partiti 
« Sovversivismo»e «eversione» di destra - La 
complessa questione deH'atteepiamento degli in
tellettuali d' fronte alia nrofosida crisi che invest! 
la societa italiana nei primi decenni del Novecento 

Nelh s u i piu rerente ope 
ra (< Tl mito d t l ia e iande 
g u e i n » B i n I i t e i / a vro 
pp 3H3 L R̂OOl Matin Isnen 
ghl n l lmnla tun quest ion? dl 
g rande Interesse quella del 
l a t t epp i amen to deeli mtellet 
tuali di fronte alia crisi che 
investl la snne ta i taliana nei 
pr imi decenni del Nnvecento 
e di cui anche la gueira puo 
essere considerate un aspet-
to I isnenghi sa in te rpreU 
re assai acu tamente singoli 
passi e singnle oppre ma la 
in te rpre ta r ione compless-i 

va che egli da dp! mox imtn 
to Intel iet tui lo ed in p i r t i 
eolare della sua a h « s m i e r 
3tva« appare mono convin 
cente A Condimento di ps=a 
Ci sono alcune pnsi?iom pole 
miche in fondi te e fuorvianti 
L l s n c n g h i infatti i t f c rma rhe 
la ricostru7ione s t o u n g n f i t a 
del p n m n Nnvecentn ha fino 
ra « eiusp o s ac r l f i n tp le espo 
r!en?e lese - da sinistra e 
da destra - a] n b a t t i m e n 
to e v e r s n n della dialct t i ra dpi 
blncch! mndprati e nfnrmist i 
passatt inslemp a t t m e r s o 
aErgnistnmonU e revismni rial 
prefTscismo al fascismo a J 

f tost fast fsmo e consegna 
n prpvia reintegrapione po 

pulis-Moa alia milizw frnnti 
sta In qnpatn spronrtn dopo 
guerra » 

La imposta?lnne polemica 
porta infatti 1'Isnenghi ad 
una rivalutaidone poco con 
vlncente di quasi t u t t e le po 
sizioni «evprsivp» assunle da 
gli intellettuali italiani nei prl 
ml quindici anni del Nove 
cento che 1'Isncnghi in gene 
rale colloca nei quadro di 
un sov\ers iv ismo a m b h a l e n 
te collegandolo alia disponl 
blllta di una piccola borghe 
sia tncerta e f iut tuante Che 
certl asppttl di quel s o w e r 
sivismo siano sembrat i alio 
r a un e lemento di ro t tura 
dello s ta to capitalistico e sen 
z'altrD vero ed Isnenghi po 
trebbe trovare un al t ra confer 
ma alia sua tpsf in un giudi 
zlo che fu d a t o da Togliat-
tt a proposito dell at teggia 
men to della « Voce » nella S e t 
t imana Rossa d o si puo leg 
gere in « O p e r e » vol 7 pa 
gina XXII ) 

Ma ora ad un r iesame s to 
rico non vedo e non per 

Notizie 
E' bandHo anche per II 

1970, nelle manlfestazmne 
del (i Glugno le ram a no o un 
concorso per un racconlo 
Inedlto a tema Mbero II con 
corio, denominate Promio 
lelterario « Teramo », e aper 
to a tutfl gli scrlttorl - an 
che stranierl — In lingua Jla-
liana Saranno assegnall, ol 
Ire al Premio • Teramo D dl 
lire 1000 000, fl premlo dl 
lire 100 000 della Cassa dl 
Risparmlo riservato comun 
que ad uno scrlliore abrui 
*ese ed II premlo dl lire 
100 000 del CUT a per uno 
•crltlore glovane, alia me 
morla dl Giacomo Debene 
detM » 

Delia commlsslone gludl 
calrlce fanno parte Diego 
Valeri (presidente), Lulgl 
Baldaccl, Carlo Bo, Enzlo dl 
Poppa V6lture Raflaele Pas 
lino, Mlchele Prlsco Segre 
terla: Glammarlo SgaJtonl. 

« pre^iudi7iali an' ifasciste » 
fnmp potiebhp u e d e i e to 
Isnenghi come qurl sovversi 
vismn possa a p p a n i e valido 
su un piano m n l u / i o n a r i o dl 
p t l t t t n a mntes t a / ione del si 
sterna L anahst dell Isnenghi 
che di solito e acuta quando 
egli mette alio scoperto la so 
stan7d p io fond imen te conser 
va tnee e leazionana di alcu 
m sci i t ton si fa meno va 
hda quando lo porta alia sot-
tn lmeatura di qur 111 che do 
viebbero essere gli element) 
di amhiva!en?a Le pagine piu 
belle sono foise quelle dedi 
ra te ad Enrico Corradini 
ment re sono issai meno per 
s t n s u e alcune dell pagme su 
P tpmi e non pelt he si vo 
gl i gniriicare il Pamni dal suo 
punto di approdo ma pro 
p n o per quelle c! e e rano le 
sue posizioni di i l lor" Co 
si mentre I Isnenghi 6 del 
t u t to convincente quando mo 
stra dietro la si perficie let 
t e r a n a le posizioni conserva 
trie! di Soffici non persua 
de piu quando crede al sign! 
ficato i eve r s ivo» di certe 
sue al terma7ioni d i re t te con 
t in i parti t i 

In realta qui si tocca uno 
dei puntl nodaii della questio 
ne Orcorre infatti dis t ingue 
ic t ra un < eversione » che 
mette in causa le s t ru t tu re 
portanti del sistema ed u n a l 
t ra che si rivolge solo contro 
alcuni aspetti di esso e pro 
prio cont io quelli che in real 
ta s \ i luppandosi non por te 
rebbpro ad un suo consolida 
mento L at tegglamento verso 
1 partit i a questo proposi to 
e veramente assai significati 
vo In una society qua! era 
quella i taliana pr ima deila 
grande guerra il par t i to come 
centro unificatore era lo s t ru 
mento piu valido che la clas 
se o p e r n a possedesse per po 
te r lottare contro la borghe 
sla (che dlsponeva dello sta 
to come s t rumen to di unifi 
ci7ione politica ed ideolo 
gica) Non a caso il solo ve 
ro part i to era quelio social! 
sta e non a ca&o la sinistra 
proletaria chiedeva una sua 
Iras forma?! one o la fondazio 
ne di un part i to nuovo ma 
non la distruzione di questo 
s t i u m e n t o essenziale delle lot-
te pioletar le La polemica ge 
n e n c a m e n t e ant ipar t i t ica prt 
ma duran te e dopo la gran 
dp guerra ebbe percio un si 
gni f i n to essenzialmente di de 
s t ra 

Si t ra t tava dunque dl un 
s o w e r s i u s m o che non vole 
va tanto decomporre il bloc 
co modera te nformis ta quan 
to t ias formar lo in un blocco 
modera to conservatore (o rea 
zionario) senza bemnteso 
met tere in pencolo le s t ru t tu 
re fondamentall della socle 
ta In fondo la richiesta pit) 
eversiva e r a quel la delia 
guerra che avrebbe por ta to 
si all ingresso di nuove mas 
se p ro le t ane (i contadini) sul 
la scena politica ma ferma 
mente inquadrate e decapi ta 
te di ogni efficace direzione 
politica La guerra (e gli in 
tellettuali «sovversivi » come 
del resto mostra lo stesso 
Isnenghi lo sapevano benissi 
mot avrebbe proprio raffor 
zato alcune delle s t ru t tu re piu 
a u t o n t a n e dello s ta to garan 
ti che ogni « eversione » si sa 
rebbe sviluppata a des*"a e 
in detimtiva nei « sistema » 
sicche per essi la parola ri 
volu?ione veniva ad avere un 
sitrniiirato analogo a queilo 
che ebbe poi nei movimento 
tascista 

Aurelio Lepre 

Arti figurative 

I magnifici 90 snni del pittore armeno Martiros 
Sarian, \m pioniere dell'arte moderna in URSS 

colori della libera Armenia 
nella casa-museo di Erevan 

I grandi pacsangi del periodo deila collettivizzazione - La nafura e la gente armena co
me maestri - Visggio pittorico nei«profondo I s l a m » - 1 rilratti - Un artista che si col
loca non solo nelh storia della vera arte socialisfa ma in quella slessa del paese soviefico 

Martiros Sarian. c Una pa I ma, Egitlo », 1911 

Maitiro? Sarian mi ha ri 
i p u i t o qualche set l imana ia 
iclla sua ca.sa museo s tudio dl 
Ere \an alia vigilia del suo 
novantesimo compleanno Ma 
prima avevo potuto immer 
germi nelle tre sale di espo 
si7ione che contengono le ope 
le di p ropne la personale del 
I art ista (un camp ionano di 
tut to ! arco cieativo) alcune 
delle quali considerabili capo 
lavon delle l a n e stagioni sor 
pre n den te mente so t t ra t te al 
mercato ma non al pubbiico 
perche la casa di Erevan ha 
la cura la dignita e la fre 
quenza di una gaileria pub 
blica Anzi e molto di piu 
e un monumento nazionale e 
un presidio di l iberta Chian 
io piu avanti questa af ierma 
zione 

Meno noto fra il grande 
pubbiico di a l t n suoi illustri 
conna7ionaIi viventi come tl 
nar ra tore William Sa io ian o 
II compositore Aram Kaciatu 
n a n Martiros Sar ian e pro 
babilmente il piu grande dl 
tut t i per esito estetico a rm 
tu t to ma anche per quella 
rara qualita o sorte per cui 
un ai tista ^ iene a collocarsi 
non solo nella storia d e l i a r 
te ma nella storia « tou t 
cour t» di una nazione Sarian 
e un « i m c o » — come si di 
ce in URSS — non ha ma! 
composto q u a d n « civili n 

nemmeno nei momenti piu 
tragici egli ha ded i ra to ai 
combattent i della immane 
guerra an t ih i t l enana una tela 
coperta di tut t i i fioii della 
sua t e r ra llluminati dalla lu 
ce piu viva Negli anni della 
collettivizzazione quando la 
ennsegna per 1 ar t is ta era di 

a iutare il nuovo contro tl 
t ecchio» egli ci ha dato ai 
cum paesaggi di u l laggio col 
cosiano e scene di lavoro non 
solo lontani mille miglia dal 
la conven2ione « realistico so 
n a h s t a i ) ma to ta lmente fede 
li a quella visione ed anzi 
quasi esaltazione del «fat to 
di natura » che per il Sarian 
di qualsiasi periodo contie 
ne in se come det tagh dina 
mici tut t i i fa t ton e gli acca 
dimenti antropologici e socia 
If « E vero — mi h a det to in 
un tentat ivo di smtesi deila 
sua fllosofia — ogni uomo e 
un mondo un mondo inte 
ro una finestra che si apre 
nei cosmo Ma egli partecipa 
della na tu ra In ognuno e rac 
chiuso cio che vede con gli 
occlu e con la ragione Ognu 
no sente in quan to e parte di 
cio che vede L uomo e natura 
ia sua storia e un dettaglio 
della natura La coscienza del 
t uomo e uno s t rumen to di au 
to osservazione di auto ammi 
razmne deila na tu ra L uomo 
non pud essere isolato come 
ofgetto dell ar te egli e pint 
tosto il punto di vista dell ar 
t e » Sono idee antiche, forse 
perfino un po' confuse non 
si capisce bene se fondamen 
to o espressione dell a r te dl 
S a n a n Ma queilo che ci sem 
bra rilevante 6 che con tale 
insoilta base ideale abbia po 
tu to Horire una p i t tu ia nella 
quale un in tero popolo che 
da c inquan tann i edifica il so 
ciali5mo si sia potuto ricono 
scere e che non si sia regl 
s t rato alcuno s t n d o r e alcun 
t rauma fra quell ar te e I im 
mensa impresa politica socia 
le ed etica degli armeni so 
vietici S t n d o r e e t raumi be 
ninteso si sono registiati tra 
I a r te di Sar ian e 1 ar te uffi 
ciaie l det tami accademici 
Ma perche questl ultimi non 
hanno prevalso' ' Solo perche 
in Armenia si e condotta una 
politica culturale piu tolleran 
te meno formalizzata? C e sta 
to, credo, anche questo fatto 

Saggi 

Uno studio di Enzo Golino 

La cultura subalterna 
La « contrapposizione » con la politica — II raiutamento sociale e lo « storicismo freddo » 

L'esigenza di collegare t ra 
loro ~ in un quadro d! nuo 
vi nessi — alcuni aspett i se t 
toriali del « n t a i d o » cul turale 
e sociale in Italia e L reia 
tivi sintomi di superamento 
(laddove ci siano) rappresen 
ta il proposito dichiarato da 
Enzo Golino nell introduzio-
ne a una sua consibtente rac 
colta di scritti apparsi in va 
rie sedi e datat l t r a il 196) 
e 11 69 (Cultura e mutamen 
to sociale Comuni ta pp 32S 
lire 2 500) 

La raccolta ha molt! risvol 
ti e versanti anche se non 
c e dubblo che Golino perse 
gua sempre tena ixmente una 
lbtan?a centi ale dl modenu 
ta, di « crescenza e sviluppo » 
c o n t r a p p o s u a ogni tipo dl 
«arre t ra tez?a> ai divers! (I 
velll Ma 6 sopra t tu l to una 
• cri t lca della cu l tu ra» che 
egli intende condurre e una 
sostan?ia!e incapacita di n au 
tocnt lca i da parte di essa 
Olie egli sottoilnea in pi u 
punt l a tu t to cl6 In i l ter l 

mento piti. o meno esplicito 
alia mancanza di lesponsa 
bihta e funzionalita soctdle 
ri i par te della cul tura stes 
sa alia sua \otdZione d! su 
tnl tprnita i s t en lmente prote 
s ta ta i ia ) nei conl iont i di un 
tnornento politico istituziona 
Uzzato e privo di carica in 
no^atr ice 

II dlbcorso d' Golino per 
cio coglie spesso con estre 
ma siturezza equ voci e ca 
renze tipici di una t ra 
dl?lone dura a mori re ma 
i n c u a l l io ia re anche perl 
coli non secondan quelio In 
part icoUre di una contrappo 
sizione politica culture pnva 
di j id vi i i disc n m i n a n t e di 
luruli tt I i j i s ta i e I a l t ro pp 
rirnlo i I >t;o di una cnt lca 
alia cui i 1 e alia poliLica 
loncl >lli Mi btuse dl una 
ibtaiud fuot'-i'u p n \ a dl ve 
ro SLQTIO fuo essere slgnil i 
cativo ad escmuio che egli 
in t tnda la contcsta?ione stu 
linu^ci piu nei termini di 
«urid dutunoma cultura giova 

mle c ii i t ten77i ta d i p tcu ia 
n m jdd iui t s p r f - s u c > tlie 
non come rn< wm tt po l iun 
i= ideale d l p n u t u o il si^te* 
ma o In eeneiale che etrli 
e insider! la ensi di lidui 11 
«nei partnui tout ^.ourt come 

una cresci t i di icsponsa 
Dilita np! c i t tndino» 

Su questa ^traria d i ten ta Id 
cile a r n v a i e ( tome att ide a 
Golino nelle p u ine in cui si 
propone di toniu t ire M ir tu 
set ad una progr imm ttiLd 
bppara/ione del h v o r o teonct 
e scienlilico d ti prriblrmi red 
li, o - che e lo tesso 
i lh teoii/za^inne dell i pobsi 
bile c o m a e n / nt II mtf Hit 
li die) di mid ift i a di L )iiie 
•.lazionc [ii ttu i ii 1 ,iii>it m i < 
di una slei i sp M ilistica pa 
rallele e s t p n a k ti i Imu ll 
che alia line U'l i t i ta I- UPUI 
vamente atcelt ire cotnt ine 
vitabilc il pnncipio d e l h d! 
visione del h io i c i e n i l tf r 

riico p i i n k g t it 
Anche 11 di^LL 

j i f n I c 

d i Golino a proposito della 
Kl tn iMint in Italia come mo 
uicnlu prupulsivo di una ma 
t u n / i o n c delle coscienze e di 
<na piu lervidd u t d cu l tura 

'L i in el I o di massa viene 
p m u t o essenzialmente sul 
mrzzo sul moderno canale 
stn^a una venfica del conte 
nuti che ebso di i londe E 
analoganipnte la sua adesio 
ne alia ttfai dl Tulho De Mau 
ro lull itnliano tdcvtswo co 
ne 1 i l tore di progres^o co 
rne rottura delia ibdltermta 
i i | ) p n s i n t i t i dai dialett i 
lembia iputi7zare una si era 
dt lid coniuni id/ ione avulsa 
d il contesto dpi problemi 
i ill 

II libro di G( lino r i tmva ia 
, n punlu i le e l i u a u a e intl 
i t n / j su tcr t i t t n t n i piu spe 
LihtamenLc cultural! per co 
= i d i u giazie alia carica cri 
tica nei conironti di moduli 
U Hi l ton ill e stanch! retaggi 
e al i i tempe-s lui capTtitd di 

i | t i i e ogni nuo; u atnnoto 
a cunl capitoli dedicati alia 

Unguistlca e alia semiologia 
e a l t n di critica l e t t e iana so 
no t ia i piu bnl lant i) Mi in 
generale lo " s t o n c i s m o fred 
do H di cui egli si fa soste 
nitore uno s toncismo cioe 
modernarr( nte (unzionaiizzalo 
al suo oggetto articolato ai 
van II velll disciplinari fon 
dato su nuove acquisizioni 
tecniche e londampntalmen 
te conoscitivo — alia fine 
sem bra nsolversi nonostanle 
tu t to piu in un dggiornamen 
to di -jttumenti e di metodo 
logie che in una vera impo 
sLl^lone alternativa ri spelt ' 
a! vecchio s toncismo da ui 
)ato e all emptrisnio ly tc i i t i 
3 t i to dal! al tro L lo stesst 
per i o del IPSIO che cor 
re t a n t t m e n t e il suo pa 
norama dl i depuss ion i » 
e n t a r d l u e pobbibili begni 
d! supe iamento pur oosi pre 
ciso nelle diagnosi e pur co 
si dinamico nei disegno di 
inrdite correlazioni 

Gian Carlo Ferretti 

re Mi il tl itn pi i nn pale e 
spn?a dubbio un i l t io e la 
ogsettiva gr inde?7a di S a n a n 

La Inter pi et izione esteti 
ca doll nppia di S a m n nsul 
ta molto complessa par tendo 
dai t t a d i / i o m h s t iument i di 
anil isi olferti t i dalle «scuo 
le» e dai Hmovimenliw Facile 

e individuale soltanto il suo 
punto di partenza il s imbo 
lismo cm il pit toie p e r u e n e 
poco piu che \ en tenne do 
po la sua pr ima wsita all Ar 
menia t h e allora di poco si 
diffei enziava da! ( n costante 
mondo mubulmano I delta 
mi appresi alia Scuola d ar te 
di Mosca gli si palesarono 
subito incongiui a lappre&en 
tare quel mondo bciisse mol 
to piu tardi i Le carovane di 
cammelh i nomadi i branchj 
di pecore e cavalh i bazar 
le s t iade i l foliate le donne 
taci turne i grandi occhi de 
gli a imem la na tu ia protei 
iorme e policroma modellata 
da una mano robusta ed igno 
ta ecco il mio solo maes t i o» 
Ment ie il suo contempoianeo 
Chagall si Unciava nei mon 
do favoloso della provmcia 
ebrea egli si abbandono per 
un po a soggelti leggenddn 
e fantastic! a l t inando rapida 
mente i suoi mezzi espressivi 
fino a giungere a cio che !ui 
stesso delini « foinie e colon 
piu sohdi piu compatl i i> e 
che a l tn chtamo uno stile la 
p i d a n o Fece rumore pole 
miche s t ioncature peri ino 
sarcasmo Poi vennero gli an 
ni del suo lungo i t ine rano 
alia scoperta del «p ro tondo 
I c l am » comincio nei 1910 re 
candosi in Turchia nei 1911 
fu in Egitto nei 1913 in Per 
sia Paesaggi s trade urbane il 
sole daideggiante d o n e n t e !e 
figure umane le bestie gli al 
ben i cam <i suoi famosl 
cam del Cano) , ciolla d un 
colpo tu t to il convenzionah 
smo esotico della scena mu 
bulmana un occhio moderno 
e amoroso final mente la co 
ghe m tu t ta la sua mi s t eno 
sa bellezza S a n a n G gia un 
norae la «Tret idko\ » gh ac 
quista tre tele AU inizio del 
la p u m a guerra mondiale si 
porta in Georgia dove sposa 
Lubsik e ne ha due tigli La 
Rivoluzione il grande moto li 
be r t ano 1 mcandescenza del 
le nuove bpenmentaziom ar t i 
st iche Net 1921 ii Commls 
s a n a t o del popolo dell Ai me 
ma lo invita a Eievan dove 
diviene segretaiio dell Associa 
zione delle arti plastiche 
«Nei p n m i anni del potere 
so\ letico - scrlvera — mal 
grado le pnvazioni ci n m 
boccammo le maniche II no 
stro paese devastato esangue 
razziato dal neraico, si n rae t 
teva in piedi » Inizia il 
grande ciclo armeno cui la 
vorera fino ai nos tn giorni 
Purono anche gli anni del pid 
vasto contat to col pubbiico 
internazionale Venezia Mo 
sea Pang i gli Stati Unit! 

Lunaciarskj senti allora il 
bisogno di cimentarsi In un 
saggio su Sar ian Aveva dinan 
zi agii occhi i q u a d n conte 
nenti le vallate le montagne 
mult icolon e bizzarre per il 
gioco delle luci e delle om 
bre senza mezzi torn «Ave 
vo 1 impiessione — sensse il 
g rande lnteilettuale nvoluzio 
nai io - di trovarmi dmnan 
7i a composiziom cangianti 
di un gusto pcrtet to ma ar 
b i t r ano piene di fascino s t ra 
no e in qualche modo misti 
co Ma dopo aver visitato 1 Ar 
menia ho compreso che Sa 
n a n e realista molto piu di 
quanto immaginassi » 

Negli anni Trenta mentre 
proseguiva tl suo ciclo nazio 
nale S a n a n compl un viag 
gio in Turkmenia che viveva 
allora il periodo piu dram 
rmt ico del suo passaggio dal 
leudalesimo al s tcial ismo Pu 
un n to rno nei mondo musul 
mano che al pit tore appar 
ve t ras i iguta to suilo sfondo 
cii paesaggi ancora mcontami 
nati egli colse la dinamicita 
della s tona deli uomo Porse 
non e senza rapporto con 
quelia visione il suo succes 
sivo massiccio n t o m o al ri 
t ra l to che caiat ter izzera tutti 
gli anni Quaran ta Nei 1957 
si conclude U tungo ciclo a r 
meno Poi soprav venne il tern 
po della «miscellanea deila 
vecchiaia )> una aggiunta un 
r i lacmiento uno « scherzo » 
un n t r a t t o fatto In un umca 
seduta 

Eretto magro cordiale 
preoccupato d mfilare la pa 
rola gi Ubta abituato ormai 
put al soliloquio che aila con 
vcrsazione bai idn mi e a p 
parso sopra t tu l to pieoccupa 
to di sfuggue alia S U M al 
r ipensamento L essenziale e 
non termai^i h i npe tu to piu 
volte la bellezza e nell a r 
m o n n del movimento Cinque 
anni la al solenne festeggia 
mento utlKiale per il suo 
85 tompleanno hnc io il suo 
ti t amu i to "Sa lu t e c]iiei gio 
\ TIII pittori e scul ton che 

n/1 i n p n t u a n h !e7ione 
lei verchi rueicTiio strade 

ve nrrono veiso I igno 
to Io -.il Ho gli iudic i e 
qui I i che n ri sono c Jnie gli 
d i tn II niondc si tn- . l gura 
sc LLo I n i s t r i occln \ iai I ar 
te e s t i U tanlo necessana 
Bi )gni vmcere la falsa sag 
sezzT Che si imponga i infi 
r it i pottnza df I! i t i t az ione 
che tnon i i l i h b n t i u n n m > 

Chiesa e societa 

II nucno problema che scuote il clero 

L'isolamento 
del sacerdote 

II bisogno di una rinnovata collocazione sociale - In netfa diminu-
zione in tutto il mondo le «ordinazioni» e Taffluenza ai seminar! 

Enzo Roggi 

Lo scon l io in a l to t i a la 
Chiesa l o m a n a t, i ep i s topa 
to o landeso sul dc l ica lo p t o 
b lcma del c e h b a t o ccc l t s ia 
blico va rfssumendo propor 
nam &cmpie piu va^te fino 
atl n n c s l i r c lu l to il mondo 
cat tol ico nei suo compksiso 

Ii P a p a stcnso sla impe 
g n a n d o [utta la sua a n i o n 
la ne) d i f t n d e i c ia ti adi 
zione del « s a c i o cehba to » 
p t a l i ca lo con r igo re dalla 
Chiesa d Occidcntc solo dal 
Conciho di T i e n t o in poi 

Ma p ropr io qui sU il pun 
to debole de l le lesi pontifi 
cie e c m i d h che si n t h i a 
mano ad una p i a t i c a disci 
p l i na re n i t rodo t t a in una 
d e l c r m i n a t a cpoca nella ^to 
n a deila Chiesa c rli con 
seguen /a t ecep i t a ncl Corii 
ce di d n i t l o canonico t i a 
1 a l t i o in coiso di i c \ i s i o 
nc II c e h b a t o q tundi non 
solleva una ques t ione di Ic 
do o di mora le , ma solo di 
d i s c iphna t pc ic io susccl 
l ibi le di i t M s i o n e c di <IR 
g i o i n a m e n l o 

^ c l I a Bibbia — soslengo 
no gli olandesi ed 1 fauto t i 
del c ehba to iaco l la l ivo — 
non si pa i l a n c p p u i c di que 
sto p iob l ema tan to d i e i 
p ro l c s l an i i come gli or lo 
dossi i hanno da t empo ri 
solio ne Gesu impose il ce 
l ibalo ai suoi apos toh i 
q u a h i i a n n e Giovanni che 
e r a qu ind icenne c i a n o tu t 
ti sposali 

11 p rob lema quindi e di 
scul ibi le o piu t h e scanda 
hzzaisi ne \ a n n o n c c r c a t e 
le lag ioni s to r iche 11 pro 
b lema — come ha dichia 
r a lo il card S u e n e n s — non 
n g u a r d a sol tanto gli olan 
desi ma la Chiesa univcr 
sale Non a caso il card 
Mar t \ ai e n esco\ o di Pai l 
gi sos lenne nel la sua re ia 
zione al Smodo episcopale 
di o t lob re la neccssi ld di 
ded ica t e il tcrzo Smodo ai 
p i o b k m i dei saecrdol i 

La v e n t a e che il sacc r 
do te a v i e r t e s e m p r e piu, il 
b isogno di uiid sua n n n o 
\ d t a collocazione nella so 
cieta nei contes to di quel 
n u o \ o l a p p o r l o con il mon 
do con te inporaneo che la 
Chiesa con il Vat icano II 
ha de l lo di \ o l c r n c e r c a i e 
senza pero a^er lo t r o \ a t o 
0 dcfinito ancora Dl f ron le 
ai p roblemi del mondo di 
oggi che u rgono i c n d e n d o 
pa i l ec ip i t u t t e le c a l e g o n e 
social! i m p e g n a t e quot id ia 
n a m e n t e in lo t te che impli 
cano sccl te sul p iano e t i t o 
poli t ico ii sacerdofe non 
puo r i m a n c i e chiuso nella 
sua p a n o c c h i a in uno s>plen 
d ido i so lamento n e lo sco 
po della sua miss ione e \ a n 
gclica puo e s s e i e solo SL 
condo una d ida l l ica ancora 
v igente ma supe ra t a dai 
t empi , que i lo di p n n a r e 
' la gioia del l i so lamento 
pe r essere 1 e le t to di Dm >• 

L es igen /a di un con la t lo 
quo t id iano con le comuni ta 
social! — il mcssaggio cr i 
s l i ano non e un accademia 
ma tcs l imomanzd cont inua 
— e l o r t c m e n t e a w e r h l a 
dal c l c io che si t iova ad 
o p e i m e nei paesi de l Terzo 
"\Iondo ma e cgua lmon te 
sent i ta anche da sacerdofi 
che h a m o di f ion te le com 
plcsse r ea l t a t cmpora l i del 
1 E u r o p a 

II « nuovo ca tech i smo olan 
dssc » e na to da u n a ri 
f lessiont su ques ta p iob l e 
mat ica e dal l esigenza di 
c o m u n i c a i e con u n l inguag 
gio nuovo agli uomini ch 
oggi il m t s sagg io cr is t iano 
nella sua au ten t ic i ta epu ra 
to da l le coi i taminazioni dei 
secoli bono no te !e reazio 
in censor ic della Curia i o 
mana ma alia fine il ' nuo 
vo ca techismo » e s la to 
adot la to e I radot to in \ a n t 
] in„u i di paesi eu iopc i ed 
cx l r acu rope i senza subi re 
muli laz om di sor la ma so 
lo accogl iendo in appendice 
le tesi l o m a n e che nessuno 
l t ggc 

Ld crisi del saccidozio 
inidt t i e gene ra l e ed e col 
k g a t a alia c n s i di c i t d i b i 
lita della Chiesa R i s a k a 
i/ualche se l t imana la la n 
\ e laz ione del cai d A k \ a n 
d i e Char les Rtnaic l a i c n c 
' i o v o di Lione secondo cui 
m i 1^69 in I l anc ia i af 
i l u e n / a di g i and i st mina i i 
t d i m i r u i t a del 41 pet ecu 
'o si sono avuli 475 nuovi 
s t i m n a isli con l i o gh 811 
del 1968 t f.li 810 del 1967 
\ a de lo che nella siessa 
1 l a n c u t i a il 187U Ed il 
19U0 si c o n u \ , m o 1500 nuo 
\ t p ic t i ogni anno e i i a il 
n J O cd il 1940 se ne ton 
1 \ a n o c n c a 100 ri il 191,1 
n poi k o id ina / ion i non 

olli p i s s j n o U 'iOO m t n t i t 
i c i i r i riu d u e s s i i dt 1 It 
t ii JIIC< i e i ko l i m l i It 
io st tol u t in tnn io i flllO 

11 H nu In ton i ro i i to h 
l l n M d Ol inda t h e h i 
j()()0 p i e d impet,iidti nolle 
i n siom non t t h e stui m 
pondt7iom p(v„ io i i put H 
^Kti unit im CTIO del 2i) 
per t t n l o dr i s e m i n u i s l l t 
c n c a J0U haceidot i che se 

I nc sono anda t i negli u l l u n i 
due anni 

La v. Hid7ionc e g i a \ c pe r 
la Clncsa o v u n q u e Nel la 
« < a l to i ic iss ima » bpagiid le 
ammiss ion i ai s e m i n a n mi 
n o n sono climinuite del 30 
p t i t t n t o negli u l t imi die 
ci a n n i in I ta l ia il 50 pe i 
cento doi s e m i n a n s t i si pei 
d i p t i s l rada m e n t i e il nu 
m e i o aei sacc ido t i dioccsa 
ni e d i m i n u i t o di duo tor 
zi tlall un i td d ' l t dha ad og 
fli \ o n e u n caso che la 
t o n f e i e i u a episcopale ita 
l iana si sia deciba ad affron 
t a i e , nel l a s s e m b l e s p l ena 
r i di apr i fe , il p r o b l e m a 
dei s a t c i d o t i In G e i m a n i a 
gh eiTctliw dei s e m m a r i 
n i agg ion sono d iminu i t i del 
J 0 pet ccu io e la p e i c d i 
iua le deg l i s t u d e n t m teo 
logia i n u m c i a t a r i ha toeca 
to il 40 pel c t n t o La s tcssa 
r i t u a / i o n e si \ c i i i i cd m Au 
slrid e perf ino n e i l h l a n d a 
••i son t r eg i s t i a t i tial 1967 
in poi segm s tns ib i l i di l l t s 
sionc nel le o idinazioni sa 
cerdoidl i 

In A m e r i c a La i ina poi 
dove v i \ c ii 33 p e r e c n t o 
d t i cat tol ici di lu t lo il mon 
do ci scno 25 000 sdccidol i 

molti di essi vivono negli 
spe idu l i villaggi con m o g h 
e figh g.a da t e m p o ) men 
l i e ne o c c o n c r e b b c i o I Z J 
mild pe r ave re un s ace rdo 
U ogni 5 000 ab i tan t i Un 
I rancia e e un p i c l e ogni 
1 3 0 0 du i lan t i nei Bolgio 
ce n c 1 ogni 355) In A i n 
ca osis lono 15 660 sate ic lol i 
isfa a u m e n l a n d o tl c lero 
ot i toctono) su 360 mihon i ch 
db i tan t i Negl i S ta l l I ni l i 
dove cio che r i g u a r d a la 
sfeia re i ig iosa gode di p r e 
st igio sociale negli u l t imi 
d ie t ] anni si sono l e g i s l i a 
le p iogress ive fit ssioni 

P e i e h e a l lo ia Paolo VI 
ha pos to il p i o b l e m a m tc r 
mini u l t imat iv i pe i cui « o 
cehb i o f u o n dei la Chiesa » ' 

In Vdt ieano si dice che 
o l t i e allc p r t s s i o n ] dei cu 
i .a l i il Papa abbia r i cevu to 
a n c h e q u e l l e del l ep iscopa 
to a m e n c a n o che , nella ge 
s l tonc del la Chiesa con t inua 
ad a \ e r c un peso u l c v a n l e 
I p ro la t i a m e i i c a n i che in 
pi n a t o s e m b i a n o s p i e g t u 
dicati sono (ra i piu for 
malist i e mons Beiielli , in 
\ i d (o di l e t e n t e in USA dal 
P . pa pr1" s e n t n e le rcazioni 
nlle dcc i s iom o landes i , no 
ha avu lo confc ima 

Paolo VI p e i o nel la sua 
l e t l e i a al suo S e g r e t a u o di 
Sla to ca id Villol del 4 
l e b b i a i o « pui con g r a \ L 
r i s e i \ e » ha de t t o che csa 
m m e i a 1 o p p o r t u n i t a di oi 
d u i d i e sacercloli anche no-
m.ni sposali <n una s i tua 
zione di i s l i u n a earenza di 
sacc idot i t l i m i t a t a m e n t e 
allc l e ^ i o m ch t si t r ovano 
in simili s i tua / ion i » In tal 
modo Paolo VI ha \ o h t l o 
api ire uno s p n a g h o alia 
s i n pi eeedcul i inti Tiisigen 
za 

MR il p iob l ema di londo 
che i] P i p a d c \ ( i i s o h e r e 
e quel io poslo c,dl cd id A! 
frink c f,ia i mo i so .ill ulli 
mo Smodo I a Chiesa Io 
Cdle non csis le senza l i 
( hiesa u n n c i s a l e Ma e an 
che vero che la Chiesa uni 
\ e i s a k non osisti si n /a In 
Chiese loc ih E cv iden tc 
t h e '0117 il n „ g i u n g i m e n 
to di ques ta armoni77a?ione 
t i a c en l ro e o c i i i e r i a in un 
g ius lo equ i l ih r io t i a p u m a 
to e co l leg ia l iH c e la rot 
U n a lo scisnid T ques lo 
p e n c o l o e lu r t en ,Ln te avvei 
l i t o da P a o l o VI il qua le 
pui non d \ e n d o la ior7a pei 
l e s p i n g c i e l o t a imen lo le 
pross iom dei e o n s t r v a i o n 
tu l lavid nun chmrie tu t t e 
le poi tc pei un d ia logo 
eon i p rog icss i s l i anehe su] 
k ques l ion i piu sp inose 

Alceste Santini 

Dopo tre giorni di elevafo dibattito 

Mosca; conclusa 
la conf erenza 
sul leninismo 

Dalta nostra redazione 
MOSC\ 27 

Con un discorso assai ampio 
e i icto del duel tore deil Isti 
tula del maiMsmo leninismo 
Piotr Feciossec\ si c conclusa 
ion -sen la confeien/.a teoncT 
«u] teim II leninismo ed il 
p rocess rnolu7ionario mondti 
!e J alia quale hanno picso 
parte lappiesentanli di 27 par 
titi comunisli e operai 

Per tie fiioin i \ in o n ton 
hai iffrr ttrr 
tualita d I tn n r d^I vii i ptn 
sieio da ldoti cnsi un quatlio 
de'la m ]( ( , j k , , 0 t ] ] , v , 
I L ! I dellt s I n / i ii, in cu ri 
diidmind ISI i I 11 I ope l a m i 
t a n piititi t )inunist < 1 mi 
\ menfi inolu/ i inn \ lit sc 
n discussmnt nnn \i n a n n p J 

b rmi pui tit mnudi id i i i 
presentanLi dt p u t h tuniun 
st j che hanno pi i -i 11 p u i i 
hanno pcio soil ii TI -»O lull i 
paiticolait h netc^st^ di i if 
foizare 1 un ta d a/i iu mil i 
iotta antuiipeiiansta mr flemio 
ni nhtvo n qittsto (luadnj h 
mpoi la iv i della p i tnlot i n 

un t u n appio\ it i tl i(!a to i f ( 
t f i/a d \Io L I di I (j scui so 
anno 

\hb imo A T pa 1 itn t dt 
pi m d i t s mm di d lultito c 
in pirl to iu d 1 rappoilo in 
tmdii ino pit ^tnt ito d ii t >n 
pinno Boris Ponomar m del a 

' t i n d 1 PC I S e di 
P mi n t e i u n t i I a cui quell) 
del compagno Imimelld delh 
P iC7ione ritl PCI len hanno 
pjrlato fia gh allu C R Di 
Sl o (Uiuguav) \ Joannes, 
(che si o solleimato sopratmt 
to sul sign ficato e sul vdlore 
ritlla democia/ i a\ m/ala i i 
I rancta) Marl o\ (Bulgana) 
H \ i s (Ungnen i) Renanl 
(Belqio^ S Moj i tmi t (Ju^i 
sla\ a) Mdc iusn (Canada) rd 
1 compdjino Pianco btr r i del 

CC dt! PCI Pen i ha m par 
Itcoi u t puld to d( I lappnit i 
iid niclodo lenin st i p acquisi 
i tun teoiita ptinidiiclitc dc 

l")i l i 10 ill I t l l l l l O SUCCLSblV i 
nu ik h i s\ iluppito il t tm i 
d I lir nsmo in C i i mi e [ 
A itU ton i i u i u n t o tin 
li \ tote iln \ i M i i v u i mo 
nu iti dtll i 11 il)iia miii OUL. 
n tit del Itn nisnm ttimp uM di 
tonunisli i l ah i i Dopo ess t i -
i ici u il , ton i/miH delh 
t^< m inia dtlla i lk uua dell i 
rl I^SL opu i i dt I pail to nun 
\ i t ti i u i t t tn delld \ i 
I il i n al s )LI 1 smo i c rn h i 

toitlusi) i t r m i t n d o il i i m i 
di It d I f u t i u i/i>m o^st t tn 
II nm man lost lit in s t n > 
1 ii K ntnl i tpeidio e i_oin I 

i st i ml in i/ionilc t u pro 
h u m tin q u c l e differenzia 

a. g. 

Leggete su 

VIE NUOVE 
• Tarzan e vivo! 

• Dentro la torta di Sanremo 

• Iniervista con Dario Valori 

• Dopo la denuncia di Vie Nuove 
il ministro ordina un'inchiesta 
sulla pillola al cloromadinone 

® Coinvolti nei caso Liggio anche 
gli amhienti della polizia romana 

Tutti gli abbonati a Vie Nuove nceveranno in 
omaggio una copia del volume I UNITA' 1942-
1945 in edizione reprint con la prefazione di 
LUIGI LONGO 
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