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Sferzata a destra del cinema americano 

Hollywood 
poliziotta 

Una serie di film che puntano sulla solida vocazione 
retriva delle grandi plafee, con personaggi rappre-
senlafivi della violenza, del sad'smo e del d'vmpegno, 
da collocarsi sotlo il segno nero della disperazione 

Avete visto, o rivisto, 
Tempi vwderni di Chaplin? 
Questo film, per tanti ver-
si straordinario, fornisce 
tra l'altro un'immagine 
sconvolgente dell' apparato 
repressivo dello Stato e del
la societa borghese: lo 
schermo — il vecehio e ca-
ro schermo di normali pro* 
porzioni, in bianco e nero 
— pullula di poliziotti, di 
guardie, di secondini: da-
vanti ai cancelli delle fab-
briche, per strada, fuori e 
dentro le prigioni. II « po-
liziotto» e, del resto, l'e-
terno spauracchio di Char-
lot, dalle brevi comiche gio-
vanili ai lungometraggi del
la maturita. Nessuna animo-
sita personale, se vogliamo: 
questi poliziotti chnpliniani 
non sono ne psichicamente 
tarati, ne sadici, ne corrot-
ti, anzi hanno spesso l'aria 
dei bravi padri di famiglia. 
Ma sono poliziotti, e tanto 
basta: in causa 6 la loro fun-
zione al servizio del potere, 
non la loro natura umana. 

I poliziotti del cinema a-
mericano recente e recentis-
simo sono invece carichi di 
motivazioni e complicazioni 
psicopatologiche: la loro 
brutalita e dichiarata, tal-
volta efferata, ma, in defini-
tiva, dovrebbe risultare ne-
cessaria per difendere l'or-
dine, la tranquillita, la sa
lute dei cittadini. 
• II vento, a Hollywood, spi-
ra di nuovo da destra. Hol
lywood e un modo di dire, 
perche il cinema americano 
si fa ormai a New York e 
un po' dappertutto. Ma sem-
pre a Hollywood mette ca
po, economicamente (<og-
gi a Hollywood si va per 
ottenere soltanto i finanzia-
menti, e basta > ha detto 
Arthur Penn in un'intervi-
sta alia Rassegna del cine-
matografo: e gli par poco?) 
come ideologicamente. Qual-
che anno fa, sembrava che, 
sia pure sfruttati per i loro 
fini (e addolciti, e travisati) 
dai mercanti di celluloide, 
fossero i contenuti piu o 
meno diretti della rivolta 
giovanile a condizionare la 
tematica, se non ancora le 
forme, della produzione hoi-
lywoodiana. Oggi si direbbe 
che sia la < maggioranza si-
lenziosa » a dettare, in mol-
ti casi, il compito. 

In un ampio e documen-
tato articolo sulla rivista 
Sipario (che nel suo numero 
di marzo dedica diverse, in-
teressanti pagine all'argo-
mento), Callisto Cosulich 
spiega come il fiasco com-
merciale di quasi tutti i film 
nati sulla scia di Easy Ri
der o di Fragole e sangue 
abbia convinto i magnati 
hollywoodiani .a cambiare 
rotta: avevano pensato, per 
un puro calcolo di profitto, 
di dover soprattutto « sfama-
re» il pubblico delle ntio-
ve generazioni, degli stu-
denti; oggi, con altrettanto 
cinismo (ma forse, purtrop-
po, con maggior intelligen-
za della situazione) punta
no sulla solida vocazione 
retriva delle grandi platee. 
Ed ecco i success! di Dirty 
Harry • (« Ispettore Calla-
ghan: il caso Scorpio e 
tuo>) o di French connec
tion (« II braccio violento 
della legge »), con le loro 
figure di poliziotti spietati, 
duri, insofferenti delle stes-
se regole del mestiere: ai 
limiti della mostruosita e 
oltre. 

Mostruoso, certo, e il mon-
do in cui questi personag
gi si muovono. « II settanta 
per cento dei detenuti nel-
le prigioni americane sono 
negri» dice William Frie-
dkin, il regista del Braccio 
violento della legge Ma 

Laurea 
ad honorem 
per Anna 
Freud 

VILNNA. 13 
L'Universiti di Vienna 

conferiri il 25 maggio la 
laurea in medicina « hono
ris causa » ad Anna Freud, 
flglta di Sigmund Freud, il 
fondatore della psicanalisi. 

Anna Freud non e lau-
reata in medicina, anche 
se dal 1920 svolge un'inten-
sa attivita scientifica nel 
campo della psicanalisi. 

E' la pnma vo'ta che la 
facolta Viennese <Ii medi
cina conferee* il tifolo d? 
dottore « honoris causa * 
a una personality non lau-
reata. 

Nata a Vienna nel 1195 
ed emigrata all'estero con 
la famiglia nel 1931 (in se 
guito aU'anschluss di Hit
ler), Anna Fieud vive at-
tualmente a Londra. E' ri-
tornrta psr la pr'ma vo'ta 
in palria nel lugt'o del-
I'anno scorso, >n occasione 
del congresso intemaxio-
nata di psicanalisi. 

perche? Perchd i negri si 
drogano, egli ribatte. Per-
secuzioni politiche, feroci 
disuguaglianze sociali, raz-
zismo: si, qucste cose esi-
stono, e andranno elimina
te, col tempo, lntanto, pe-
ro, invece di estirpare le 
radici del male, si da addos-
so alle vittime. 

Che la difesa di questa so
cieta sia un'infame bisogna 
lo prova, dunque, la quan
ta dei « tutori dell'ordine » 
prescelti all'uopo. Ma non 
e'e solo il poliziotto vero 
e proprio, a mantenere lo 
status quo; e'e anche il pa-
cifico borghese, che le cir-
costanzo inducono a trasfor-
marsi in vindice e giustizie-
re. Clint Eastwood, inter-
prete principale di Ispetto
re Callaghan, il caso Scorpio 
e tuo (regista Don Siegel), 
ha anche diretto da se un 
altro film, Play Misty for 
vie (« Un brivido nella not-
te») , del quale e pure pro-
tagonista, nei panni d'un 
« intrattenitore » radiofoni-
co, alle cui costole si met
te una donna dal cervello 
squintcrnato: costei ne com-
bina tante, e tante ne mi-
naccia, che lui alia fine la 
manda al creatore, e se non 
gli daranno la medaglia po
co ci manchera. Ottimo e-
sempio di nuova terapia 
psichiatrica, non e'e dubbio. 

Piii significativo, anche 
perche reca la firma di un 
autore di prestigio, Sam 
Peckinpah, e Straio dogs 
(« Cane di paglia »): dove 
il mite intellettuale, che da-
gli Stati Uniti se n'e venuto 
in un appartato villaggio di 
Gran Bretagna per studiare 
e per godersi l'affettuosa 
compagnia della mogliettina 
inglese, diventa una ' belva 
quando un gruppo di teppi-
sti (dai quali ha gia soppor-
tato parecchio, e, tra l'altro, 
che un paio di loro gli ol-
traggiassero la giovane con-
sorte, in parte consenzien-
te) gli invadono la casa, al
ia ricerca dello scemo del 
paese, omicida involontario. 
La giustificazione apparente-
mente nobile (il tentativo, 
cioe, di impedire un lin-
ciaggio) sfuma ben presto 
in una rabbiosa esaltazione 
del carattere sacro e invio-
labile della proprieta priva-
ta. E, purtroppo, il finalis-
simo prettamente hollywoo-
diano sembra stabilire, fra 
regista e protagonista, una 
totale solidarieta. senza nes-
sun distacco critico. 

Perche, poi, quei giovina-
stri che tormentano, fino a 
fargli prendere fuoco (co
me dice la pubblicita), il 
< cane di paglia > siano co-
si cattivi e questione che 
non rientra nel discorso ci-
nematografico. Sam Peckin
pah ci aveva del resto gia 
proposto (basti ricordare 11 
mucchio selvaggio) certe 
sue dissertazioni sulla vio
lenza come dato essenziale 
e universale e primordiale, 
fuori delle contingenze sto-
riche. Spogliato degli abiti 
western, le sue creature as-
sumono, in realta, parvenze 
concrete e sinistramente fa-
miliari, tutt'altro che meta-
fisiche: il buon bottegaio 
che si trasforma in assassi-
no e figura delta cronaca 
corrente, ormai anche da 
noi. E l'identificazione di 
una parte considerevole del 
pubblico anche italiano in 
simili personaggi (con ap-
plausi, grida di soddisfazio-
ne e di incitamento) do
vrebbe dar da pensare a 
tutti. 

Resta da chiedersi per 
quali vie, oltre i mestieran-
ti tuttofare (tra questi pos-
siamo includere il pur gio
vane autore del Braccio 
violento della legge, Wil
liam Friedkin), anche cinea-
sti d'inquieta csperienza, 
come Peckinpah, not! per i 
loro sempre difilcili rappor-
ti con l'industria e per lo 
spirito indipendente, sposi-
no e illustrino con tanto 
cupo fervore la causa reazio-
naria. La storia della cultu-
ra, americana in particola-
re, rcgistra per la verita 
episodi anche piu clamorosi. 
E come non vedere, in que
sto rovesciamento di fron-
te d'un non piccolo settore 
deU'intellettualita cinemato-
grafica statunitense, il ri-
flesso dello scacco e della 
dispersione di tante ener-
gie soprattutto giovanili, 
che si erano mosse negli 
anni scorsi attorno ad alcu-
ni grondi nodi, come la 
guerra nel Vietnam, maga-
ri confusamente, ma gene-
rosamente, e che oggi l'in-
sidiosa sprcgiudicatezza del
ta politica di Nixon sembra 
avere imbrigliato? 

Vogliamo dire che, se ros
so c t'emblema del corag-
gio, come scriveva un gran-
de narratore americano, 
questi messaggi holly\voo-
diani son forse da collocarsi 
sotto il segno nero della di
sperazione. 

Aggeo Savioli 

Gruppi, comunita, sacerdoti, riviste che vanno a scelte politiche rinnovatrici 

I CAnOLICI CHE NON VOTANO DC 
• * * 

Contro la pretesa di coartare il comportamento elettorale dei credenti, rivendicano il diritto di decidere secondo I'ispirazione del Concilio - La 

denuncia della politica fallimentare democristiana e della collusione tra gerarchia e potere politico - La solidarieta popolare con i religiosi che 

cercano un nuovo rapporto con la realta operaia - Un'inchiesta della CEI documenta che una parte del clero si orienta verso i partiti di sinistra 

Ruzzolone a Daytona Beach 

Ogni anno si svolge a Daytona Beach una corsa per mofociclette di 1200 cc. di cilindrata che richiama i migliori pilot! 
degli Stati Uniti. Le altissime velocita raggiunte provocano una serie di incidenti. Questo che e stato fissato dal fotografo 
e, per fortuna, dei meno gravi. II ruzzolone del pilota Ron Pierce, di Bakersfield, non ha avuto serie conseguenze anche 
perche Pierce e stato lesto a rialzarsi e a portarsi al bordo della pista evitando le moto che gli sfrecciavano accanto 

Dagli esperimenti di Archimede alle meraviglie dell'oftica non lineare 

Una macchia di luce che scotta 
Quali poteri ha un laser a cento milioni di gradi di calore - Perche le sostanze trasparenti, assor-
bendo energia molto concentrate diventano opache - L'azione reciproca tra il raggio e la materia 
Come si pud ottenere il «bisturi luminoso» richiesto dai biologi per le ricerche sulle molecole ereditarie 

MOSCA. marzo - I Laser e 
i cristalli sono i mezzl che 
permetlono d'otlenere raggi 
di qualsivoglia potenza nci 
I miti della banda visibile 
dello speltro. Nei liquidi il 
fascio di luce pud diverge-
re o ridursi a un filo sottile, 
a seconda della potenza del 
laser. Ne paria in questo 
articolo, scritto per I'Agen-
zia Novosti, il Premio Lenin 
Rem Chochlov, socio corri-
spondente dell'Accademia 
delle scienze dell'URSS. 

A quanto si narra. il grande 
scienziato Archimede riusci a 
incendiare le navi nemiche, 
concentrando su di esse i rag
gi solari. Quale poteva essere 
la potenza del congegno di Ar
chimede? Una iente. con cui 
un bambino da fuoco a un fo-
glio di carta, permette di ot
tenere alcuni watt di potenza. 
Queste dovevano essere ap-
prossimativamente le nsorse 
energetiche di Archimede. 

I fisici modemi. Iavorando 
con un raggio di luce, posso-
no concentrare su un centime-
tro quadrato una potenza di 
piu di centomila chilowatt. 
La temperatura della macchia 
di luce pud raggiungere i cen
to milioni di gradi. Ci riferia-
mo al raggio del laser. Lo 
schema deU'apparecchio e 
semplice. Un pemo di cristal-
lo (ad esempio, di rubino) vie-
ne collocato aU'interno di una 
potenie iampada a spirale. Gli 
spigoli del pemo sono argen-
tati. Per effetto degli impulsi 
luminosi gli elettroni degli 
atomi del cristallo acquistano 
un mo vi men to oscillatorio, fin-
che il raggio generato da es-
si non passa attraverso uno 
stretto pertugio in uno de
gli spigoli argentati del cri
stallo. 

II fascio di luce e sottile. 
ma neppure il diamante pud 
resistere id esso: il raggio lo 
perfora in una frazione di se
condo. Quail cambiamenti si 
hanno nelle onde di luce? I 
raggi del sole attraversano 
l'aria, 11 retro delle finejtre, 

il cristallino dell'occhio. Pas-
sando da un ambiente a un 
altro. i raggi vengono rifles-
si. assorbiti, dispersi, ma la 
frequenza delle oscillazioni 
nell'onda di luce, e quindi la 
forma dell'onda, rimangono 
immutate. Percio 1'interazione 
della luce con la materia pud 
essere espressa matematica-
mente con equazioni lineari. 
La loro rappresentazione gra-
fica e una linea retta. 

Dopo la comparsa dei laser 
i fisici hanno potuto ottenere 
raggi, il cui angolo d'inciden-
za e diverso da quello di ri-
flessione. Hanno ottenuto rag
gi che cambiano colore pas-
sando attraverso la materia. 
Non e facile esprimere questi 
processi nel linguaggio delle 
equazioni lineari! 

II concetto di «ottica non 
lineare* e nato negli anni 
*20. Lo mise in circolazione il 
fisico sovietico Serghej Vavi-
lov. L'occasione fu un feno-
meno inatteso. scoperto dai 
Vavilov e dal suo collega Va-
dim Levshin nel 1926. L'inten-
sita della luce che passava at
traverso un vetro di uranile 
aumentava lievemente. In cid 
il Vavilov vide il primo ger-
moglio di un nuovo ramo del
la fisica. La sua previsione fu 
profetica: era 1'ottica non li
neare. Gli straordinari feno-
meni da essa scoperti hanno 
acquistato via via una popola-
rita veramente eccezionale. 

II Vavilov non dispone va di 
potent! sorgenti di luce, sen
za le quali era impossibile rea-
lizzare il suo programma di 
ricerche sui nuovi effetti del-
l'interazione fra il raggio e la 
materia. Ora queste sorgenti 
esistono. e i risultati non so
no mancati. Ad esempio, si 
e chiarito che determinate so
stanze. solitamente trasparen
ti. quando vengono esposte a 
energia molto concentrata la 
assorbono mtensamente e di
ventano opache. Altre sostan
ze, invece, diventano traspa
renti. 

Quale che sia la varleta. de
gli effetti otticl non lineari, U 

causa e in sostanza uno stes-
so processo fisico. Qualsiasi 
ambiente traspatente, espo-
sto alia luce. comLicia a irra-
diare proprie oscillazioni: i 
suoi elettroni si eccitano e 
irradiano l'energia ricevuta. 
Se le oscillazioni degli elet
troni corrispondono a quelle 
dell'onda in arrivo, la fre
quenza del segnale rimane im-
mutata. Cid accade quando la 
energia dell'onda e relativa-
mente piccola. Ma quando i 
segnali sono molto forti. gli 
elettroni suscitano un proprio 
raggio. diverso per intensita o 
frequenza. k 

" Poiche il colore del raggio 
dipende appunto dalla fre
quenza, un raggio rosso pud 
diventare ultravioletto. Prima 
dei laser 1'ottica non conosce-
va nulla del genere. Non si de-
ve credere che il nuovo colo
re si estenda a tutta la luce. 
Inizialmente soltanto una pic
cola parte della luce subisce 
questa metamorfosi. Ma se il 
raggio passa abbastanza a lun 
go attraverso il cristallo, lo si 
pud «colorare» praticamente 
tutto. 

Un altro fenomeno insolito 
per 1'ottica tradizionale e la 
azione dell'onda luminosa su 
se stessa. II raggio del laser 
riscalda il cristallo e gli co-
munica persino un percettibi-
le impulso meccanico. La pres-
sione della luce si manifesta 
qui in modo particolarmen-
te evidente. Siamo di fronte 
a un'interazione: le proprieta 
della materia cambiano e cid 
influisce a sua volta sul rag
gio. Ad esempio. il raggio pud 
essere riflesso dalle pareti del 
canale che si e aperto. Si ha 
in tal modo un'autofocalizza-
zione del raggio. In altre con-
dizioni il raggio si defocaliz-
za, Nei liquidi si pud ottene
re un gran numero di sottili fi
ll di luce. II meccanismo del-
l'autofocalizzazione e comples-
so e non e stato ancora chia
rito interamente. In alcuni ca
si, a quanto pare, II fuoco si 
trova continuamente tn movi-
mento. . , 

I processi non lineari sono 
abituali per gli specialisti di 
radiotecnica. che dallo studio 
delle radioonde ultracorte so
no passate a quello delle on
de di luce ed ora lavorano 
con buoni risultati insieme 
con gli ottici. E* gia possibile 
trasmettere nella banda ot
tica informazioni e persino 
programmi televisivi. 

II raggio di un laser comu-
ne e caratterizzato da una 
straordinaria costanza della 
frequenza, Questo e appunto 
quanto occorre a chi proget-
ta i mezzi di comunicazione. 
Ma la banda delle frequenze 
e limitata e dipende dal ma-
teriale impiegato per il laser. 
Un cristallo di rubino d i un 
raggio rosso, l'argon da un 
raggio azzurro e cosi via. Per 
la locazione luminosa nell'ac-
qua si richiede. invece, un 
raggio verde. Come possiamo 
procurarcelo? Dobbiamo fare 
ricorso agli effetti non linea
ri. Per influire sulle moleco
le che determinano l'eredita-
rieta i biologi vogliono un «bi-
sturi luminoso». un raggio fi-
nissimo. Come io si pud otte
nere? Evidentemente, occorre 
trovare il modo di trasforma-
re una frequenza in un'altra. 

I chimici hanno pretese an-
cor piii grandi. Essi chiedo-
no decine e centinaia di fre
quenze. per studiare coll'aiu-
to del laser le miscele di gas. 
Infatti le molecole assorbono 
i raggi In modo selettivo. An 
che qui la soluzione e data 
dalle sostanze capaci di mo-
dificare la frequenza di una 
onda di luce. 
• Un tempo l'atomo era cons!-
derato indivisibile e le trasfor-
mazioni reciproche degli ele-
menti chimici parevano Im-
possibili. Si e imparato a di-
sintegrare l'atomo e ad otte
nere artificialmente gli ele 
menti. La trasformazione di 
un raggio rnonocromatico in 
un altro era irrealizzablle. Ora 
e venuta la volta del trionfi 
deirottica. 

Rem Chochlov 

La scelta politica dei catto- l 
lici fino a qual punto pud 
essere influcnzata dall'appello 
dei vescovi, a circa sette anni 
dalla chiusura del Concilio 
die ai cattolici ha riconosciu-
to il diritto di scelte plurali-
stiche e dopo la lettera apo-
stolica di Paolo VI, la Octoge-
sima adveniens, che affida 
ai laid il compito delle opzioni 
politiche? 
Che cosa e'e di nuovo. mal-

grado le contraddizioni di que
sto post-Concilio, nella realta 
ecclesiale italiana (tra i sa-
cerdoti, i consigli pastorali, 
vescovi, ecc.) nei movimenti 
di ispirazione cristiana (ACLI, 
FUCI. Azione cattolica. CIF. 
CISL, ecc.) nelle riviste? 
Quali orientamenti sociali e 
politici sono emersi in questi 
ultimi tempi? Chiediamoci 
anche perche riviste come Ci-
vilta Cattolica e Aggiorna-
menti sociali, gestite e dirette 
dai gesuiti. hanno denunciato, 
di recente, Yinterclassismo del
la DC e la crisi ideologlca del 
doroteismo impersonato dallo 
attuale gruppo dirlgente demo-
cristiano. 

La verita e che, sia pure 
attraverso un processo com-
plesso dati i precedenti storici 
e politici del cattolicesimo 
italiano (e dei rapporti stessi 
tra Chiesa e potere politico 
in Italia negli anni del fa-
scismo e dalla Liberazione 
alia morte di Pio XII) 
un nuovo discorso e comincia-
to tra i cattolici italiani con 
il pontificato giovanneo e con 
il Concilio. Sono numerosi gli 
avvenimenti succedutisi in 
questi anni: il movimento dei 
gruppi spontanei, prima, e 
poi le scelte delle ACLI. della 
FUCI. della CISL. lo stesso di-
simpegno politico dell'Azione 
cattolica (che conta circa un 
milione di iscritti e che da 
associazione politica di primo 
piano a sostegno della DC e 
divenuta associazione di ca-
techesi a livello ecclesiale). la 
costituzione del Movimento po
litico dei lavoratori. il mol-
tiplicarsi dei gruppi e delle 
comunita ecclesiali (che ri-
fiutano non solo la DC come 
partito cristiano ma contesta-
no ogni collusione tra gerar
chia e potere politico). Sono 
fatti che stanno a testimonia-
re il prodursi di orientamenti 
ed atteggiamenti nuovi nel 
campo cattolico. con tutte le 
contraddizioni che ne sono se-
guite e che ancora persistono. 

H recente documento dei tre-
dici preti romani (ormai in 
circolazione in tutte le parroc-
chie di Roma, tanto che lo 
stesso Vicariato ne ha dovuto 
prendere visione). la loro for
te denuncia della politica fal
limentare fatta in primo luo-
go dalla DC a Roma, il loro 
esplicito rifiuto di appoggiare 
ancora questo partito alle 
prossime elezioni politiche. la 
loro ferma condanna delle 
« nefandezze del * fascismo > 
rappresentano il segno della 
insofferenza diffusa anche tra 
il clero. 

E' di alcuni giomi fa un 
altro documento di ventisette 
sacerdoti di Pistoia. i quali 
hanno apertamente condanna-
to l'azione scissionistica della 

• destra aclista rilevando che 
< il conservatorismo politico. 
economico e sociale usa sem
pre. come arma prima e piu 
efficace, la divisione del mon-
do operaio*. 

Sono di questi giomi le 
prcse di posizione della nu-
merosa Comunita di San Pao
lo. Essa ha promosso una ma-
nifestazione di solidarieta at
torno all'abate Giovanni Fran-
zoni per impedirne l'estro-
missione da parte della con-
gregazkxie dei religiosi (questa 
ha gia fatto marcia indietro 
dopo le proteste). La Congre-
gazione infatti poco gradisce 
che la Chiesa si schieri dalla 
parte degli sfruttati: e cid 
che ha fatto l'abate, solidale 
con gli operai deH'Aerostatica, 
della Crespi. della Lord 
Brummell costretti ad occupa-
re le fabbriche per difendere 
il salario e la continuity del 
lavoro. In seguito a questa 
vicenda la Comunita di San 
Paolo ha fissato in un docu
mento le linee per un'azione 
liberatrice da parte dei cri-
stiani. 

Nel tentativo deH'autorita 
ecclesiastica di colpire l'abate 
Franzoni e con lui la Comu
nita, quest'ultima rawisa un 
segno di quella piu vasta azio
ne intrapresa dal grande pa-
dronato e dalle forze politi
che ad esso legate alio scopo 
di « reprimere gli srorzi com-
piuti da singoli cristiani e da 
diversi gruppi di base per vi-
vere la loro fede in rapporto 
autcntico con 1 problemi con-
creti del mondo in cui sono 
ineeriti ». La Comunita ha de-

ciso di formulare il documen
to dopo un ampio e libero di-
battito avvenuto in diverse as-
semblee con la partecipazione 
costante di oltre quattrocento 
persone. Erano present! nu
merosi operai, uomini e don-
ne del quartiere Testaccio, stu-
denti, sacerdoti convenuti da 
altri quartieri romani e da al
tre comunita italiane (don 
Lutte. don Ramos, ecc.) che 
da tempo sono impegnati in 
una azione che essi definisco-
no « liberatrice ». Perche « li
beratrice »? Perche mira a 
contribute ad eliminare i veri 
mali della societa attuale. che 
si chiamano «speculazione e-
dilizia, sfriittamento, disoccu-
pazione, corruzione, ambigui 
connubi tra Chiesa e potere 
politico tramite il Concordato. 
con tutte le conseguenze ne
gative ed equivoche nel con-
siderare la famiglia. la scuo-
la. gli stessi rapporti umani 
e la scelta del voto ». 

La Comunita di San Paolo. 

ha trovato nel vescovo Fran
zoni un animatore: c La co
munita — egli afferma — ha 
un suo essere teologico nel 
suo vivere il cristianesimo. 
Sono le comunita che devono 
dare un contenuto alia giu-
sta liberta >. Ma essa non e 
la sola a fare una nuova 
esperienza di fede a Roma. 
dove la fede ufficiale, ossia 
quella praticata dai cosiddet-
ti «benpensanti * e che do
vrebbe servire all'occorrema 
come strumento elettorale, e 
in forte crisi secondo un'in-
chiesta promossa due anni 
fa dallo stesso Vicariato. Ba
sti pensare all'Assemblea Ec
clesiale Romana, che ha pro
mosso in questi ultimi tempi 
una serie di initiative per fa-
vorire scelte di classe dei cat
tolici sul piano deH'impegno 
politico, contro il cosiddetto 
« voto unito * o € concorde » 
raccomandato dai vescovi ita
liani. 

Un discorso portato avanti 
con coraggio e con coerenza 

L'Assemblea si e espres
sa anche per l'abolizione del 
Concordato e dell'insegnamen-
to religioso nelle scuole. Essa 
ha avuto un ruolo di primo 
piano (insieme alle comunita 
dell'Isolotto di Firenze. di Ora-
gina di Genova, di Ponte Nuo
vo di Ravenna, del Vandali-
no di Torino, di Conversano. 
ecc.) nell'organizzare a Roma 
nell'ottobre scorso. mentre si 
svolgeva in Vaticano il terzo 
Sinodo mondiale dei vescovi, 
il primo convegno nazionale 
dei gruppi e delle comunita 
con la partecipazione di circa 
400 delegati. 

Queste comunita e gruppi 
hanno un quindicinale, il 
c Bollettino di collegamento >, 
con una redazione a Firenze. 
al quale collaborano molti sa
cerdoti e laici. II primo apri-

•le, poi. uscira un settimanale 
a larga tiratura, il COM 
(comunita, compartecipazione, 
comunicazione), che, con il 
supplemento quindicinale di 
documentazione, si propone di 
svolgere una funzione di rin-
novamento aU'interno della 
Chiesa e del mondo cattolico 
italiano. 

La nuova pubblicazione, ge-
stita da una cooperativa edi-
trice e sostenuta da gruppi 
cattolici progressisti italiani e , 
stranieri, sara diretta da un 
comitato di redazione di cui \ 
fanno parte sacerdoti e laici, 
alcuni di essi gia animatori e 
realizzatori della rivista II 
Regno di Bologna prima che 
l'autorita ecclesiastica ne de-
terminasse la svolta mode-
rata. 

II COM verra a rafforzare 
il discorso sul rinnovamento 
del cattolicesimo italiano e 
sull'affrancamento dei catto
lici dalla gerarchia nelle scel
te sociali e politiche. Un di
scorso che gia e stato portato 
avanti da tempo e con corag
gio da riviste come Tesftmo-
nr'anze di Firenze. Vita so
ciale, del domenicani di Pi
stoia, II Foglio di Torino (di
retta da don Enrico Peyretti), 
II Gallo di1 Genova (diretta da 
Nando Fabro), II Tetfo di 
Napoli (diretta da Raffaele 
Colella). l'agenzia ADISTA 
(diretca da Leonori e da un 
gruppo di giovani molto im
pegnati). 

Le significative risposte 
al formulario dei vescovi 

A queste riviste vanno inol-
tre aggiunti numerosi bollet-
tini ciclostilati di gruppi locali 
operanti soprattutto nell'Italia 
meridionale e nelle isole, dai 
quali si pud ricavare un qua-
dro abbastanza significativo e 
indicativo dei fermenti che 
animano il clero, i consigli 
parrocchiali, i gruppi. 

Una inchiesta condotta dal
la Conferenza episcopate ita
liana, sulla base di un for
mulario inviato a tutto il cle
ro, ha dato i seguenti risultati 
(da qui la determinazione del 
recente appello dei vescovi): 
circa il 20 per cento dei 29 
mila parroci italiani ha ma-
nifestato aperta sfiducia verso 
la DC, ed in ogni caso di-
simpegno elettorale nei con

front! di questo partito. II me-
desimo orientamento * stato 
espresso da oltre il 40 per 
cento dei consigli parroc
chiali. Inoltre, diecimila sa
cerdoti dei 62.418 operanti nel
le 261 diocesi italiane (68 di 
esse sono dirette da ammi-
nistratori apostolici) hanno ri-
sposto di non poter votare DC. 
ma di essere orientati verso 
i partiti di sinistra. Soltanto 
le 148.342 suore sono piu sen-
sibili alle direttive dei vescovi 
ed ai rapporti che, come con-
seguenza della gestione degli 
istituti loro affidati, hanno 
con ministri. sottosegretari. 
con uomini del potere politico 
ed economico. 

Alceste Santlni 

L' INVENZIONE DEL SECOLO 

Gratis da oggi 

un nastro cassetta: 

stamane lo udite 
stasera parlate 

Inglese, Francese, Tedesco 
Derivato da un computer un nuovo, sbalor-
ditivo Metodo britannico - Comincia domani 
la distribuzione del dono ai nostri lettori 

II mondo degli scienziail 
c dei tecnici e stato messo a 
rumore da una sbalorditlva 
invenzione inglese. n nostra 
corrispondente da Londra ci 
comunica infatti che. in ba
se ai dati elaborati da un 
cervello . elettronico dopo un 
lungo lavoro di impostazio-
ne e di ricerca. e stato mes
so a punto un nuovo Meto
do che consente di comin-
ciare a parlare le lingue nel
la stessa giomata. La tecni-
ca di oggi non finlsce piu 
di stupirci. Ma non basta: 
l'lstituto lntemazionale Lin-
guaphone. depositario della 
nuova invenzione. ha stan-
ziato una forte somma a sco
po promozionale per diffon-
dere gratultamcnte. attraver
so le sue 60 Filiali in tutto 
il mondo. un nastro-cassetta 
e un disco di prova. in tre 
lingue: Inglese. Francese e 
Tedesco. 

I lettori possono cosi espe-
rimentare sublto. a casa loro, 
senza epesa ne impegnl di 

sorta, questa eccezionale in
venzione. I lettori, possono U» 
beramente scegliere tra na-
stro-cassetta e disco, a secov-
da del mezzo di riproduziona 
che posseggono. 

Maggiori dettagll sono con
tenuti in un opuscolo che 
viene inviato, con le istru-
zioni per l'uso del nastro. o 
del disco, a chi lo richicda 
entro una settimana. scri-
vendo a: «La Nuova Favclla 
Linguaphone Sez. U/6 - Via 
Borgospesso, Il - 20121 Mi-

Iano, specificando se desi-
dera nastro - cassetta o di
sco c allegando 5 bolli da 50 
lire Vuno per spese. Col na-
stro-cassetta o col disco — 
ripetiamo gratuiti e senza 
impegni di alcun genere — 
chtunque pud scoprire un 
nuovo Metodo per incromen-
tare lavoro. carriera, affari 
e guadagni. E* bene appro-
fittare oggi stesso di qucsia 

I opportunita. offerta dalla tec-
nica modcrna e dal suoi pas-
si da gigante in ogni campo. 


