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Severa denuncia del cattolici di Milano 

Un'azienda che vende 
ad alto prezzo 

i servizi religiosi 
Nella «Letters a un vescovo italiano» una radioerafia della struttura 
classista delta trionfalistica diocesi ambrosiana - Un rapporto orpnico 
con la classe tlominante Milanese e un molteplice intreccio di interessi 
economici e politics - Un use spregiwlicato delle parrocchie, delle asso-
ciazioni, delle scuole a fini di potere sulla cumunita - Esplnrie la conte-
stazione alia Cattolica • Motivata sordita alle esigenze del mondo operaio 

Arte e politica a Karlsruhe 
Inferessante ricerca di fre astrofisici USA 

La diocesi ambrosiana £ 
opulenla, trionfflle, nel dopo 
g\ierra sono stato eretU? 150 
chlesc; opere monumentali 
firmato da orchitetti di srido, 
i !oro costi hanno dpll'incre 
dlblle. 

Per opposti. un clato che e 
espressione statistica di tale 
mentahu, con la somma Rio 
balmente stanziata dal Comi
tate nuove Chiese si sarebbe-
ro potutl costrulre alloggl per 
180 mila persone. 

La curia milanese 6 un f?ran 
de centra di potere prescnte 
nel campo della istruzione. 
della nsiistenza del tempo II 
hero, della stampa, della spe 
culazlone Immobillare. della 
flnanza. della polit'.ca. ma I 
suol semlnarl. le clue parroc 
cliie, le sue scuole sono in 
crisi. La comunita cnstlana e 
assente. devitaluzata dall'au-
torltaiismo di una gerarchla 
burocratlzzata, imprenditona-
le. In'eressata alia amiclzia 
delle classl pifl elevate. 

Dal '64 al '69 II Movimen 
to degli uorruni di assocla-
zione Cattolica ha perso un 
terzo del suol Iscnttl, due ter-
zl la rioventu itahana dl Azio-
nn Cattolica. Pressoche e-
stinte la Qloventu studentesca 
e la 3ioventu lavoratrice. II 
declino, Innescato dalla rivol-
ta studentesca che ha avuto 
n'-ll'UniversltA del Sacro Cuo-
re uno del centri plu Intran
sigent). non ha risparmiato al-
cuna assoclazione cattolica. I 
giovanl le hanno abbandona-
t<: per il slndacato. 11 partito. 
11 gruppo dl quartlere, se 11 
lavora politico e stata la seel 
ta prevalent*, molti tuttavia. 
hanno costltuito eruppt '•on 
Interessi prevalentemente reli
giosi, test ad affermare Tin-
dlpendenza e la respnnsablh 
ta. del lalco. Responsabillta e 
indipendenza che la gerarchla 
non e disposta ad accettare; 
si rende ben conto che sa
rebbe Is fine dl quel potere 
cul sono funzlonallzzate le 
Btrutture e la vita interna del
la chlesa. 

II Semlnarlo: l'educazlone 
al potere; le Parrocchie: 1 luo-
ghl del potere; le associazio-
ni e le scuole: gli strumentl 
del potere; le alleinze con II 
potere, sono 1 capitoll attra-
verso cul si snoda la Letter a 
a un vescovo italiano (edltr! 
ce Laterza) delle comunita ec-
clesiastiche milanesi. II testo 
e stato redatto da Giancarlo 
Bussetti, Vittorlo Capecchl. 
Piergiorglo Corbetta, Carlo 
Quenzi, Francesco Silva e 
Gianni Pognonl, che si sono 
avvalsi della collaborazlone e 
delle informazloni raccolte nel
la diocesi ambrosiana da 200 
laid e da una quarantina dl 
sacerdoti. 

La Leltera si propone dl 
mostrare con la massima pre-
clslono posslblle la realta In 
cul e lmmersa la comunita 
diocesana attenendosi al fattl 
e alle testlmonianze raccolte 
per giungere alia comprensio-
ne del fenomeno generale. 11 
semlnarlo e il luogo dove l'uo-
mo diviene prete e il clero 
casta. II fondamento del me-
rito non e la vita evangeli-
ca, ne la sua partecipazlone 
al destlno della comunita In 
cul viene calato, ma 11 tlpo 
dl rapporto che 11 prete tiene 
con 1'autorita. II seminarlo fe
ll momenta della formazione 
alio splrito gregario. 

II clero trova 11 fondamen
to del suo potere e del suo 
prestiglo nella suggestione del 
sacro; le parrocchie sono I 
luoghl dove il prete gestisce 
la pratlca rellBiosa e esercita 
11 suo controllo sulla comu
nita. Nelle chiese milanesi 
el parla dl poverta ma cl si 
rlfluta di comprendere e mo-
•trare quali sono I motivi che 
la dotermmano: lo sfrutta-
mento e la sopraffazlone. 

I pretl milanesi — dice la 
Lettera danno scandalo con 
l'estraneita ai problemi e alle 
vicende della gente che vive 
nel quartlere «II loro silen 
zio e 11 risultato dl un ac 
cordo; la sacra alleanza tra 
11 parroco e I notablll lo-
call. Le parrocchie sono spes-
so un centro dl collocamento, 
talvolta dl polizia. Ad esse 
fanno capo I padroni deslde 
rosl di persone sicure e di 
Informazloni ». Le parrocchie 
•ono froquentate dalla borghe-
sla cul viene offerta la possi
bility dl legittlmare di front* 
a se stessa 11 proprlo ruolo 
« 1 propri prlvllegi. Le 100 
mila lire versate per la mis 
Blone dl Kariba o per 11 nuo-
vo altare sono un alibi soclale 
6 morale sottocosto: come 
paiiare dl sfruttatorl se essi 
sono 1 benefattori dcll'istitu 
zione? Completamente persa e 
la parte plu viva della classe 
operaia che attraverso le lot 
te sociali ha preso coscienza 
della sua riignita La parroc 
ohla e rldotta a una sacra 
istituzione classista, a una 
azienda che aminmistra ciesi-
me, battesimi, matrimonl, fu-
nerall, o megllo vende ad alto 
prezzo alcunl servizi religiosi 

Fatto pecullare della dioce
si milanese e la frenesia im 
prendltorlale del parrocl che 
affittano, costruiscono, vendo 
no, tassano i tedeli e sono 
confort-ati in questi funambo 
llsmi finanzlan dagli end pub-
bllci. Esemplare per la sua 
tipicita e quanto si racconta 
nella Lettera a proposito del 
la parrocchia rll San Giovanni 
Crisostomo. In via Canibim 
La chiosa e gll ufflcl parroc 
chlah sono costati 800 tniho 
ni; il terreno e stato regala 
to dal Comune. a cul 1 pre 
vosto blsognoso di den.iro ha 
ftffittato le aule rlcavate nel 
Wttochiesa, U fiaiiune, cosl, 

oltrp il terreno donato paga 
la costru/ione della chiesa con 
1 soldi per I'affitto delle an 
le I ragazzi studiano negli 
scantinati 

IJC associazionl cattoliche, le 
scuole coniessionali e I'Uni-
ver.sita del Sacro Cuore sono 
gli sfumenti di potere del cle 
ro. dall rtCcluffamento del bam
bini. alia ut'hzzaiione del sen-
so di colpa ,:°r porre II laico 
nelle sue scelle '.otto la gulda 
del saceidote, aha preparazio-
no dl quadn fldati da lnse-
nre nella scuoln, nella flnan-
za. nella politica La crlsi del-
lo associazionl^mo cattolico 
(ghetto dl laid tenutl In sta 
ti di mmonlitai viene puntl-
gliosamente documentata, con 
pan puntigliosra viene illu-
strato il carattore superclas 
sista della scuola confessio-
nale basau sulle alte rette. 
sulla promozlonr soclale di chl 
la frequenta. e esaltatrlce del 
nntl del successo, dell'mdivi-
duallsmo compctitivo pioprl 
dell'ideologia borghese. 

Un posto dl rillevo trova 
altresl l'analisl del disegnn ge~ 
melliano di preparare una In-
tellighenzia fedele e sottomes-
sa. falllto sotto la splnta del
la scolarizzazione di massa e 
della conteitazione studente 
sea, che hanno fatto della 
Cattolica un'universlta dequa 
lificata e travaghata dalle ten
sion! al pan di tuttl gll al-
trl atenoi. 

T.'ultnna parte della Lettera 
e dedicala al rappoitl Ira la 
Cuna e il mondo pcnnotnico 
e politico della metiopoll, e 
alle disponibtlita patnmoniah 
della diocesi ambrosiana (pre 
sente In due branche. il Han 
co Amhrosiano e 11 Credito 
Artigiano, e propnptarla di im 
moblh) cor.siderata tra lo 
maggiorl potenze finanziane 
della Lombarclia 

L'alieanza con la classe dl-
rlgonte ha comportato l'ade-
guamento della vita e delle 
stnitture della Chlesa milane
se. ai suol valori, alia sua lo 
gica. alle sue esigenze; di qui 
I'lmp.issibilita del rapporto e 
del colloquio con 11 mondo 
operaio 

Nella guida catechlstica e 
detto: « Evste un dintlo imlu 
rale di propnela. esistc il 
'nuo' e il 'tuo', esiste il neco 
e I uomo povero anehe i bam
bini sentono e proclamano il 
dintto di propnetd Clu qlie 
lo suqgen.ice7 Iddio e la na 
tura». « In queste due espres-
sionl — commenta la Lelleia 
— rltroviamo la smtesl delli 
vislone della chlesa ufflciale 
milanese nei confront! del 
mondo del lavoro. 

I poveri, dunquc. rlmanga-
no poveri e I i 'u tengano 
le loro propriela, perche non 
si puo andare contvo II vo 
lere dl Dio. 

Wladimiro Greco 

B ' - A j < J t - i 

Nell'esperlenza artlstlca altuale, In Europn e 
negli SJati Unltl, vanno acqulstando un grande 
ruolo Innovatore le temlenze oggettlve, sociali, 
polittcho rlvoluzionarie o conleslalricl. Dl tale 
r-uolo 6 una preziosa lesllmonianza la tnoslra 
« Arto e politica » allesllta, in Germania Fpde-
i-ale, a Karlsruhe e aperta flno al 16 agosto. 
Nelle sale del Badlscher Kttnstverein sono espo-
ste opero recent 1 dl Ail laud, Biras, Rictl, 

Alvcrrnann, Arroyo, Baratella, Spadari, Bayrle, 
Beuys, Brehmer, Breuste, Petersen, Caniaris, 
Canogar, Dias, Erro, Fanti, Genov6s, Goettl, 
Gruppo Cronica, Grulzke, Guerrilla Ar* Action 
Group, Gutluso, Hruska, Klenh !z, Kitoj, Monory, 
Paeffgon, Ranclllac, Self, Sovak, Staeck, Slen-
vert, Tel6maque, Tllson, Vosteli, Warhol, Aglla 
tion Plakato Objekte FlugblaKer. Nelia foto un 
particolare dl un'opera dl Edward Kienholz. 

Notizie letterarie dalla RFT 

Autogestione editoriale della 
sinistra extraparlamentare 

II poeta Enzensberger ha rotto con Unseld, editore della rivista trimestrale « Kursbuch» organo della 
sinistra letteraria marxista - Gli intellettuali della Repubblica Federale e il « trauma studentesco » - Pub-
blicate anche in Italia due antologie di seritti della rivista - Resa dei conti con la realta politico-sociale 

II poela Hans Magnus Enzensberger 

N. Hartmann: 
dall'etka 

alia 
politica 

Profpssore a Rerlino, pol a 
Maiburgo Nicolai Hartmann su-
bi fuifiucn/a <U due scuole, 
quelle di Cd^sirer e quella di 
Hus<f"'l 1 r.suUitto e un attnn 
Ui fi'.Qsofira clio sc rimane 
legdiri (iil .dpdlismo (I ifleahsmo 
postonore a He^ei). non presen 
ta quelle cadute irr.izionalisti 
che per cm il neoideahsmo e 
Ilma^lo famoso 1'uttavia 6 la 
sfera stessa dcgli interessi di 
Hartmann che appdre ormai sii-
perata Ci6 vale specialmente 
per questo hbio (Nicolai Hart
mann t Etica » 1 Fenomonolo£ia 
del costumi, pp 324 L. 3 800. 
(Juida ed ) di cui appare ora la 
traduzione della prima parte, e 
la cm lettura non destn sorpre 
se. ne ofFre molte novita. K' da 
molto tempo mf.itti che il pra 
blciTM etico e duentato il pro 
blenid politico Ma non si pud 
due che qucsfidea st'fi H! crn 
tro uei libro di H.irtm.inn Pro 
ta^onistci del hbio e * il sm^o 
lo ct") \o no.la s i.i iinmr<|1(iie^ 
/.a doc ne '<i ^u,\ astra/.ione da 
un tut'o concieto possibile i 
(,de la \ olpej. 

I. a. 

della 
letteratura 

italiana 
Giuseppe Pctromo e la sua 

tqmpe di coll.ihoiaton (tr.i gli 
al tn. A. Asor Rosa. Antonio 
Marando, Lucid na Martineth. 
Giovanni Piro<id,i Klcna Sa Sa. 
Ach'lle Tartaio) hanno port tU) a 
compimento il t Di/ionano en 
ciclopedico della 'etteratur) i-
taiiana » (Later/a lined). vo!l. 
6) II 'Dvionai o^ o un mile stru 
mento di l.uoio per la ncchoz 
7a di informa/ione sugli atiMin 
della nostra letteratura dalle 
origini ad oggi e anche P'T la 
chiara puntuali/z*T7.ione dei va-
n fenomem letteran- comprcn-
de tutte !e i \oci i della retori 
ca cia.ssica e della hn^uistica 
moderna e quelle relative alle 
istitu/ioni cu'turali di ien e di 
opffi (accademie. l)ibholoche. 
case editnci ecc ) Ma la paite 
prefie\ole del \oliune e que''a 
centrale un \eio e propno re 
perforin di tutte 'e opere della 
nostra slona let In ana- la sua 
f in/.'one non e ^olo tine 'a di 
ageuila e la t dent'f c,\> one de 
all a itori di no imet e^oi ope 
re J> ma anc'ie ' ' i t i a d* con 
sent lie ncciche su pai !:co an 
term 

a. I. t. 

Kursbtich, i) trlmestrak or
gano della sinistra letteiana 
marxista della Repubbhca Fe,-
derale Tedesca. diventa auto 
nomo. 

Enzensberger e compignl 
abbandonano la casa edi'nce 
Suhrkamp. Perche.? Git inte-
ressati, clofe 11 direttore edito
riale di Suhrkamp Unseld e 
Enzensberger, sorndono e spie-
gano che si tratta dl un pro 
cesso naturale: « Un bambino 
6 cresciuto ed abbandona la 
casa dei geniton. che c'6 dl 
strano?», spiega Unseld. In
somnia una questlone In fa-
miglia. Ma lo Spiegel insinua 
che ali'orlgine della separa-
zione ci sono dlssapori piu 
profondl e. soprattutlo, II fatr 
to che Unseld non ha pratlca-
mente nessun controllo sulla 
rivista e si trova qumdl a 
pubblicare un penodico che 
attacca senza mezzi termini 
autori pubblicati dalla sua 
stessa casa editrlce, come & 
accaduto per Peter Handke, 
che nell'ultimo numero del 
Kursbuch non e stato tratta-
to troppo bene. 

Ma, al dl It dl beghe sdl-
tonall di questo tipo tn cul 
lo Sptege\ placevolmente 
sguazza, le vere ragioni della 
separazione sono da ricerca-
re nella tendenza plu genera
le degli intellettuali della sini
stra extraparlamentare a spe-
nmentare forme dl autogestio
ne editoriale. La casa editrl
ce SuhTkamp 6 stata la pri
ma ad essere colpita da que
sto movi mento E' proprlo da 
una scissione di lettori redat> 
ton e autori di Suhrkamp che 
6 nato il primo tentativo di 
autogestione editoriale 11 l̂ er-
lag der Autoren (la casa edl-
trice degll autori) Cui e se 
gulto 11 tentativo di Prank 
Benseler di fare della ca.sa 
editnee Luchterhand un or-
ganismo autogestito. Questo 
tentativo e stato frontalmente 
combattuto dal massimo au-
tore della casa. Gunter Grass 
Comunque il processo con-
tinua e si allarga- ne e pro 
va revolvers! verso forme col 
lettive di produzione editorla 
le dl piccole case editnci del
la sinistra come Waqenbach 
e, appunto. lattuale dlstacco 
di Kursbuch da Suhrkamp 
che subisce cosl la seconda 
scissione a surstra « Un bam 
bino e diventato adulto»: In 
etfetti 11 Kursbuch e pa.ssato 
dalle cmquemila copie lni7ia 
li alle attuali ventimila di me 
dia, con delle punte che toc-
cano le rmqiiantaniila copie 
(vedi il numero 13 19(18 dedi-
cato al movimenlo studente 
sco nel mondo), superando 
le asptrazioni dl Enzensber 
ger che sperava di arrlvare 
sulle chenmila copie. Cosl so
no gettate le ba.si economiche 
della autogestione della rivl 
sta Kursbuch non avra pa 
droni ed accett^ra contnbuti 
soltanto « da coloro che sono 
pohlicamenie virmi alia tivi 
sta )>. 

E' una scelta politica che 
rUM-e dalle lotte dogh stuilen 
ti « II poteie slatale stesso 
ha pusto la questione della 
nvolu/aone alloiduip del tnor 
no E non '.ono stiiti gli scrlt 
tori dl successo. nil bdenzia 
tl, 1 common talon poiiticl ad 
acoettaie questa 4K1.\- sono 
stati gli studenti... dopo venti 

annt di Gruppo 47. manlfestl, 
antologie e iniziative elettora-
li, hanno obbligato gll intellet 
tuah di opposlzlone al primo 
rendiconto... La cassa era vuo 
ta Questa intelligenza dl si
nistra era letterarlamente di-
llgente e produttiva, tuttavia 
politicamente. nel senso piu 
protondo del termine, Impro 
duttlva»: cosl Enzensberger 
sul numero 11 (gennaio 19(18) 
spiega Indirettamente il sue 
cesso e 1'origine del Kursbuch 
li trauma studentesco ha pro 
vocato la paralisi del Grup
po 47 La resa del conti con 
la realta politico-sociale ha 
spaccato la fittlzia unita let 
terana delle « buone intenzio-
ni». Grass fa la campagna 
elettorale per Brandt e attac
ca gli studenti, Enzensberger 
fonda una rivista che diven
ta I'organc « Informale » della 
opposizione extraparlamenta
re: non e'e piu dlalogo. la 
lotta e aperta. 

Oggl che 11 movimento stu
dentesco sembra riplegarsi su 
se stesso e la sinistra extra
parlamentare, superato 11 me
mento delle grandl manlfesla 
zfoni dl massa contro Sprin
ger o contro lo Scla, si de-
dica soprattutto a tentativi 
non immediatamente politi-
ci come 1'esperimento del giar-
dini d'infanzia antiautoritarl 
o 1'autogestlone della produ
zione letteraria. 1'importanza 
del Kursbuch aumente. II ca-
rattere sempre piii monogra-
fico della rivista 6 una ri-
sposta al blsogno di appro-
Fonchmento teorlco da un la-
to, e dall'altro alia necessita 
di avere Informazloni di pri
ma mano su alcuni problemi 
di fondo: sul secondo nume
ro della rivista di Enzensber
ger £ stato pubhlicato, per la 
prima volta in f .ermania, un 
capitolo dei Hannah della 
terra di Franz P'anon. 

Si deve anche al Kursouch 
se ormal la sinistra extrapar
lamentare tedesca ha a dispo-
sizione tutta una sene cli ana 
lisi teoiico pratirhe sulla si-
tuazione della Germania fe 
deraie e non sollanto. II Kurs
buch e qumdi un tmportan-
te strurnento teorlco di lotta 
legato perd alia prassi politi 
ca della sinistra extraparla 
mentare e il riTinto definalvo 
delia paite nugliorp dell'intel 
Mgen7a tedesco occidentale di 
accettar? il ventennale (pei 
dir poto) ruolo di giullan 
della bt rghesia. 

In Italia sono state pubbli 
cate du • antologie di saggi e 
articoli del Kursbuch la pri
ma 1'an 10 scotso piesso 1'edl 
toie Mondacloii a cura di 
Giorgio Backhaus. «Kur
sbuch ». iopposuione ewa 
pailammtare; la seconda e 
uscita hi questi gioini e, phi 
che uni vera antologia del 
Kursbmh, e la raccolUi di tie 
saggi di En -.ensberger, Mi
chel e Schneider dedicai) al 
pioblenia della Letter at urn 
e,o rtutluzuuw (Feltnnelli e 
ditoie) A que.sti due volutin 
va aizuiunta almeno. per una 
pi una i onuso"i/a della posl 
zione della sinistia tedesca la 
antologia di Claudio Po/voll 
Get mama, verso una societa 
niitoritinta pubbhcat.i da Ui 
ter 7 a. 
Pierfrancesco D'Anni 

Nuove iniziative 
archeologiche a Ferrara 

della ciffa 

Prossima la creazione 

di un « antiquariurn » 

Una nuova «scalata» 

negli scavi di Spina 

FERRARA. luglio 
Due novita nel settore del

le ncerche archeologiche: la 
prima nguarda la prossima 
creazione di un «antiqua-
num », la seconda si nfensce 
ad una ultenore « scalata > nel 
campo degli scavi nella citta 
etrusca di Spina. 

L'iniziativa di dar vita al-
l'« antiquariurn > si trova gia 
ad un buon punto. L'opera 
sorgera (pare, addirittura en-
tro !a prossima pnmavera) a 
Santa Maria Pado Vetere, in 
valle Pega. dove durante gli 
ult imi anni sono stati rlporta-
t i alia luce, in gran numero, 
altre testimonianze dell'arte e 
della vita, in generale. degli e 
truschi che fecero di Snina 
un formidabile centro com 
mereiale L'< antiquariurn » e 
destinato a raccoglipre tutto 
quantn si riferisoe aH'amhien-
te vallivo e archenlngicn sen 
?a con cio risuHare un « dop 
pinne » del Musen na7ionale 
di Snina d ' Ferrara rnfatt i 
si cerca. con rattna7inne di 
qiiell'onpra di soddisfare una 
esiffen7a' fornire cine ai \nsi 
tafori che in numero n t ^ u a r 
devnle si spinconn nel cunre 
dell 'nn f 'cn citta una sqg^pcti 
va visione pronrin sul lungn 
del recunero. di nn immensn 
patrimnnin tTna volta uHima-
ro. IV anfinunrium ^ vprr^ a 
rnstnre nt^anta milioni di l i 
re 

Intanfn si c»n nnmnlptTian 

MiHn i' nerpssnrfn npr o'lp 
nerp I'esn-nnfio rli v n vn^n 
7onn Hi tpTfnn ner dn,*' i con 
Hnuif^ i r H sri\-]' p al'e "i 
cprrl o in nnnti nm c<vn hip 
i n ' a n t i cprnr)rn <;nlf } la 0*'H 
da del n 'oF MTirr al en 
nnt)V <;nn i ]o<1"iir> 'r> r ' n i i ^ ' n 
se senper e doirii uU mi anni 

alassia comferma: 
«il bang creo l'universo» 

La teoria secondo la quale all'inizio di tutto fu una gigantesca esplosione 
avrebbe altre prove in favore — II messaggio captato da Alpha Centauri 

W \MU\ ' ( . r )N. '̂ 1 
Tro scien/iati dpil.i ma in i 

statiioi'o'tso liaii'u) anntinciio 
clip i risultati d. a^-uno riceiche 
i\^ loro compiulc nci.'.li u,timi 
duo anni eorrohorano la 'ooria 
<i(<.ondo cu, ''miAiM'M) ebbc or: 
g no dioci dodici inihardi cii an 
ni fa iU una graitdo o-plosono 

Sull 'on^mo doll'uni verso vi 
sono due ipor . Jio du dono 
m campi opiw-ili £\ asfrononn 
t na di esse, 'a eo^ddoiia t«'o 
n i del * U'Mii.io botto ». ( i bn4 
hanji c in imilcso) dlo-mi che. 
all oivjiino, tutta ' i malor a o 
1'onorHia del! unuorvi "-ono ^ta 
to ra-'chniso per vm brox.ssmn 
ponoflo d' tempo in un un co 
* atomo pnmoniia'e t M\ ana 
temporal ar i suaonoio ai >.\•,o^ i 
miliardi ill grads. \d un ccrto 

niomento questo nurleo pnmor-
diaio os|)loso con un conseguen-
u- fo no mo no di espansiono e 
un i succossiva condensaziono 
della materia che ha portatn 
.Via forma/iono doi pianeli. e 
dollo slclle e all'organizzazione 
dollo galassie. 

Socondo I'altra teoria, 1'uni-
\eiso P m coniinua creazione, 
sen/-a inuio e son/a fine. 

Dollo nuo\e pro\e a sostegno 
delia loom del -t big bang t vie-
no data noti/ta. nel numero di 
quosta soUimana della n\ista 
^ Science t, dai dotton Merlwrt 
i''notlman, dingento di un cen 
iro di ricerca di sludi sullo 
spa/io dipendonte dal laborato 
r:o di iicerca dolla manna, e 
Ilyram e T Chubb 

I tro scicnziati hanno studia 

in le radin7iom X omosse dalla 
Alfa Centaun. la nella princi 
pale di una galassia situata a 
circa 1 2fy0 milioni di miliardi 
di chilomotri dalla Via Lattea. 
la galassia alia quale appar-
tienc anclie la Terra. Le ncer
che sono cominciato due anni 
fa con il lancio di un ra/,/.o 
con itrumenli sciontifici dal 
quale sono stall ollonuti dati 
la cm inahsi e ora ternunata 

I tro seioiuiali avevano im 
zialo le loro ncorcho per chia 
nro alcuni dali coiilmversi che 
si crano a\ uLi nogh anni pro 
codenli \ l t r i scien/iau, iiiTalti, 
sor\ondosi di apparah di *ascol-
lo * o-,tromamcnte sensibih, 
a\c\ano scoporto I'osibtonza d; 
deboli radia7iom mfrarosse che 
sembra\ano dilTondersi m tutio 
lo spazio in ogni dire/.ione. Cs-

VACANZE LIETE 

RIMINI • VILLA RANIERI . Vi,l 
ciollc Rose, 1 Tel 2-1 22.1 vlcma 
mare famih.ire LiMiuiuillii 
idOfile |x;r bambini ->eUembi'C 
171)0 • a«<)bto 1 20 L. 2600 .S 000 
20 31 I) I. 2100 tutio comprobo 

RIVMlKl.l.a, RIVIIM HOTEL 
BOOM \ la Poduor.1. 5 Nuovis 
linio sul mare e.imere scm/ i 

lelefono ascensore [>ercbe^ 
gio - impianlo stereo eamerc 
disponibili • Pre?7.i spccialisstnii 

Gestionc propnotari. 

CATTOLICA • I-'KNSIONE COR 
OIALE Tel 61 550 moderna cos 
truzione a 100 m. mare Camerc 
con-sen7a servizi • conl'ortevole 
Prezzo speeiale per Setlembre 11100 
tutto compreso. 

RICCIONE PENSIOKF VILLA 
FABBRI Viale Hltthl Tel 42 fi')S 
trestione proptia traltamento fa 
miliare L'ucina casalmya Dd\ 
20 al M '\wisto L 1200 Scttem 
bre L I 500 

RICCIONE HOTEL ALFA TAO 
Tel 42006 Nuovo Caniere con 

e senza servizi Ottnna abbon 
lante eucina Pre/zo speeiale pel 
wltembre 1800 2000 Giardino 
Parcheggio 

PKNSIONIi CURALLO BELLA 
RIA Tel 49 117 • A 30 mein dal 
mare • Centrale • Cucma casa 
linga Dal 20/31 a*osto I 900 
•H-tlembre I 700 

SAN MAURO MARE RIMINI 
HKNSIONE VILLA PATR1Z1A 
Tel. 49 153 • Vicino mare ampliata 

Camere con/senza doccia WC 
Parcheggio lYattamento fami 
Hare Prezn: 20-J1/8 1.800-2 000 
>eitembre I 500 I 700. Tutto com 
jreso Gestione propria 

MISANO MARE (localila Bra 
silo) PENSIONE STEFANIA • 
Via Paclnottl. Nuovissima Po 
co lontana dal mare cucma 
romagnola luglio con doccia 
anvala e servizi L. 2.300. senza 
^000 Dall'l al 20 agosto 21100 
2500 Dal 21 al .11 agnslo 2600 
MOO s.'Mombre 1800-1600 

Dopo « I COMUNISTI NELLA STORIA D'lTALIA » e 

« LE DONNE NELLA 5TORIA D'lTALIA .» unal t ra 

grande opera dedicala alia presenza dei gtandi 

movimenti popolan nella stona del noslro Pae=>e 

dal l 'uni la ad oggi : 

LIBERO PIERANTOZZI 

1 caffolici Jiefla stork 
d'halm (1870 1970) 

L'Autore, uno degli sludiosi marxisti piu acuti del 
mondo callolico, racconla con un l inguaggio de-
gno del giornalismo migliore le vicende delle 
masse caltoliche e delle gerarchie ecciesiasiiche, 
spesso sconosciute o inedite, dal ponnl icalo di 
Pio IX agli anni del centro-sinistra 
Due volumi solidamente rilegali in similpelie con 
impressioni in oro e sovracoperta a colon pla-
stificata. 

Ol t re 1000 pagine su carta patinata Piu di 2000 
illustrazioni a colori accuratamente selezionate e 
spesso inedite. Lit. 18.000. 

Segnalato of Premio Viareggio 1970 

Edizioni del Calendario 
Viale Fulvio Testi, 75 - MILANO 

Dot to re in medicine* 
oltre i quarant'anni, di Colonia, celibe, dinamico e 
ott imista, di carattere equi l ibrate sensibile ai rap-
porti umani, interessato anche alia stona dell'ar
te, indipendente dal punto di vista economico 

cercherebbe 
per svolgere un'attivita in comune e di lunga du-
rata (senz'altro ne facile, ne priva di ostacoli) in 
un paese sottosviluppato 

un ctlfro medico e compagno 
non sposato. Discrezione e risposta assicurata 

Scrivere a: Casella T-88, S.P.I, 20100 MILANO 

ditori Riuniti 
M i l o s H £ f e k 

S TOR8A 
DELL'BNTERNAZIO-
NAL.E 
COIVIUNISTA 
1321-1935 
pp 350 L 3 000 

Un'opera attuallsslma- il rapporto tniorrnrso tra le due ali del movi
mento operaio, quella comunista e quells socialdemocralica, nella 
scuta anahsl dl uno studiosn cecoslovacco La prima storia larga-
mente documentato accessibile al letiore italiano 

A l d o d e J a c o 

IL BR1GANTAGGIO 
H¥IERBDEONALE 
pp 3^0 rmj 104 tavolo H tratie da Biampe e rare 
lotoflrahe d'epoca, 4 tavole a colon. I 6 000 

La storia ufficiale del nostro paese cerca dl lor dlmentlcare che — 
come scrisse Gramscl — lo Stato italiano ha measo a torro o tuoco 
I'llaiia mendionale crocifiqcjondo, sqtiartando, seppellcndo vivl I 
contadmi poveri. mfamandoli col maichio dl • brtgaiitl • Ouosto 
lihro narra la storia did vero « brtgantaqqlo morldlonale • 

LIDRBRIA E DISCOTECA RINASCITA 

g. b. 

Vi» Boitcghc Oscure 1-2 Kama 

Tutti i liiwl c i dijeki italinni cd nteii 

MALATTIE 

REUMATICHE 

RESPIRATORIE 

GINECOLOGICHE 
Idroterapla, Aerosol, Fanghl, 
Inalazlonl, Irrlgazlonl, Sauna 
Aequo nolfuroo • carbonlctw 

a 23- C. 

TERME 

ACQUE 

Via Tlburtln.j — Km. 22 
Telefono (0774) 29012 

ESriRPATl CON 
OLIO Ol RICINO 

Basta con \ taaiuiioai impucorti ed 
t rnsoi poiicolnMi II nuovo Mquuln 
NOXACORN donn solliowo cc»^ 
qlolo dl!it»m.t,fl Oumiu o <.:flllt sirio 
Olla 'adlCQ Con Lite 300 vl Ulio 
mie da un wm Auppit/io OUPS'O 
nuovo calliluyo iNOiLESC at IrovP 
nolle Farmacla 
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