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La decisione sulla sede del processo 

II destino di 
Per una serie di processi politici di questi anni la magisfrafura milanese non ha 
invocato I'istilulo di rimessione • N§ il procuratore capo di Milano, n6 II P.G. presso 
la Cassazione possono permeftersi che la loro parola cambi con il mulare del venfo 

-i •';>? 
II prolauor Gaatano Peeo-

rclla, docenta all'Unlvertlta dl . 
Milano di latltuiloni dl dirlt-
to a procedura penale, cl In-
via quaito artUolo In marlto . 
alia decltlone cha la Corta dl 
Cataaitona dovra prandera 09- > 
• I aulla aada del procetao Val- *• < 
oreda. 

Oggi la Suprema Corte 
mettera ai voti la sorte del 
processo Valpreda lasclan-
dolo nella sua sede natura-
le, ovvero consegnandolo ad 

j altro giudice: anzi, sia per 
• tempo che potra trascorrere, 
; da per i giudici a cui ver-

ra affidato, non e escluso 
che la Suprema Corte metta 
ai voti il destino stesso di 
Pietro Valpreda. 

C'e in questo mantenere 
in careere un imputato che 
sempre piu appare estraneo 
ai fatti del 1969, quasi quel 
senso dl ineluttabilita delle 
sofferenze degli innocenti 
che, ironicamente, ricordava 
Pietro Verri. II Verji, infat-
ti, nella sua Orazione pane-
girica sulla giurisprudenza 
milanese del 1763, faceva il 
verso a un magistrato della 
sua citta, tradizionalista e 
timoroso di ogni novita, spa-
ventato dalle possibili rifor
me che gia si andavano pro-
filando all'orizzonte all'ini-
zio degll anni sessanta del 
XVIII secolo; e a questo ma
gistrato -• metteva in bocca 
delle parole che ben si con-
farebbero a coloro che, con 
tanta leggerezza, hanno tra-
scinato per tre anni la sorte 
di un uomo e si riprometto-
no di prolungare ancora la 
sua tortura. 

Diceva, insomma, " questo 
procuratore generate del se
colo del lumi: « Se i cittadi
ni innocenti non devono es-
sere esposti alia tortura, 
converra dire che i cittadini 
innocenti non debbino mai 
avere il mal di capo, la feb-
bre, la podagra e tutta la in-
finita lista de' mali compre-
si tra l'apoplessia e l'aura 
convulsiva; ma i cittadini in
nocenti hanno di questi ma
li; dunque 1 cittadini inno
centi e falso che non debbi
no essere posti . alia tor
tura*. 

Ma, tomando al giprnl no-
atri, resta 41 fatto die, uni-
tamente alle ragioni umane 
non si pud tacere le preoc-
cupazioni di ordine politico: 
poiche la verita e un'altra 
da quella risultante nel-
l'istanza di rimessione il ri-
corso a l questo istituto nel 
caso di specie rischia di tra-
volgere una delle garanzie 
fondamentali del processo 
penale, la garanzia del giu
dice naturale precostituito 
per legge. 

. Piuttosto bisogna conside-
rare che le regole sulla cora-
petenza hanno acquisito na
tura di inderogabilita attra-
verso il principio del Giudi
ce naturale, e che qualun-
que eccezaone e giustifica-
ta solo nell'interesse della 
giustizia: e cioe soltanto se 
la sottrazione al Giudice pre
costituito per legge rappre-
senta l'unico strumento per 
il mantenimento di quei va-
lori di imparzialita che ap-
punto sono di solito assicu-
rati mediante la predeter-
minazione del Tribunale conv 
petente. 

Proprio 1 rischl dl un uso 
politico dell' istituto della 
rimessione hanno a suo tem
po stimolato la stessa Cor
te Suprema a proporre la 
questione della sua legitti-
mita costituzionale. La de-
roga alia regola che discipli-
sa la competenza per terri-
torio — osservd — «com-
porta l'esercizio da parte 
della Corte di Cassazione del 
potere di designare discre-
zionalmente il giudice com-
petente, che viene creato a 
posteriori in relazione a un 
fatto gia verificatosi. Sorge 
pertanto il dubbio che si sia 
in presenza di un contrasto 
della norma dell'art 55 del 
Codice di procedura penale 
col principio della precosti-
tuaone del giudice accolto 
neU'arL 25 della Costituzio-
ne e recentemente riaffer-
mato dalla Corte costituzio
nale nella sentenza n. 88 del 
S luglio 1962 >. 

La . successiva sentenza 
della Corte costituzionale, 
pur non giungendo ad abro-
gare un istituto ritenuto in 
qualche caso utile aU'ammi-
nistrazione delta giustizia, 
ha perd delimitato rigida-
mente la funzione della ri
messione per gravi motivi 
di ordine pubblico: ha cioe 
escluso che la facolta attri-
buita alia Corte di Cassazio
ne < importi una discrezio-
nalita neU'emanare il prov-
vedimento », poiche «il prov-
vedimento stesso costituisce 

. 1'espressione di on potere-
dovere del giudice di deci-
dere, come di regola si ve-
rifica, nel caso concrelo in 
base aD'accertamento e alia 
valutazione dei fatti dedotti 
dalle parti, in relazione alle 

: ipotesi in aMratto prevedute 
dal legislatore >. 

La rimessione. dice anco-
-. m la sentenza n 50 del 1963 
* Sella Corte costituzionale. 
: non contrasta con il prin-
-..: cipio del giudice naturale 
; precostituito per legge se e 
i-. in quanto gravi motivi di or-
;-' A M pubblico facciano pre-

vedere una carenza di sere
nita • nel" gtudizio: donde 
< non soltanto Popportunita,. 
ma la necessita che, del pro
cesso, conosca un giudice di-
verso ». i /.. -if j -' •'. ; 
'* Si tratta, percid, di deter-

minare anzitutto . quale sia 
l'ordine pubblico a cui bi
sogna fare riferimento co
me limite al principio della 
naturalita del - giudice: se 
cioe debba aversi • riguardo 
soltanto al cosiddetto ordi
ne processuale inteso come 
«normale svolgimento del 
processo», ovvero, piu am-
piamente, alia «tranquillita 
pubblica >, alia < serenita 
della vita collettiva», alia 
«quiete della vita sociale ». 

Poiche Pistituto della ri
messione del procedimento 
trova una giustificazlone a 
livello costituzionale soltan
to nel mantenimento di 
quella imparzialita della cui 
garanzia si preoccupa l'art. 
25 della Costituzione non c'e 
dubbio che ordine pubblico 
significa, aU'interno dell'art. 
55, mantenimento di quelle 
che sono state chiamate «la 
genuinita e l'attendibilita 
dei risultati che l'ordina-
mento giuridico si prefigge 
di conseguire > (Cassazione 
a sezioni unite, 17 gennaio 
1959, imputato Marchisio). 

Orbene, di per se stesso 11 
turbamento della pubblica 
tranquillita non basta a met-
tere in crisi il regolare eser-
cizio della funzione giurl-
sdizionale e, quindi, a giusti-
ficare la rimessione del pro
cesso a un giudice operante 
in una diversa circoscrizio-
ne territoriale: infatti, non 
sembra possibile rawisare 
in ogni pure grave attentato 
all'ordine pubblico inteso co
me pubblica tranquillita, 
quasi si trattasse di una pre-
sunzione assoluta, un atten
tato alia serenita del giudi
ce; dovra ' viceversa accer-
tarsi caso per caso il colle-
gamento esistente tra ordine 
materiale e ordine proces
suale. 

Dunque, oggi la Suprema 
Corte dovra stabilire non 
soltanto se 1 fatti allegati 
dalla Proeura generale rive-
stano quei caratteri di tur
bamento. deU'ordine nel sen
so di pace sociale, ma altre-
sl se tali fatti potranno in-
fluire sulla regolare ammi-
nistrazione della giustizia 
nella citta di Milano: e la ri-
sposta viene in prima perso
na proprio dal procuratore 
della Repubblica di questa 
citta, dott. Enrico De Peppo, 
che mai in passato awerti 
l'esigenza di rimettere ad al-
tra sede i procedimenti ri-
guardanti : quei medesimi 
fatti che dovrebbero vice-
versa giustificare lo sposta-
mento ad altra sede del di-

battimento a carico di Pie
tro Valpreda.11 *f . -'nk.u 

II dott. De Peppo, infatti, 
ricorda nella sua richiesta 
di rimessione che a Milano 
sono accaduti epjsodi come 
quello riguardante il « noto 
anarchico Pinelli», : come 
• la morte dello studente Sa-
verlo Saltarelli», come la 
scoperta del «covo delle 
bottiglie Molotov», come gli 
scontri dell'll marzo. come 
la morte di Giuseppe Tavec-
chio colpito in quella occa-
sione, come le azioni del
le < brigate rosse» e dei 
« GAP », come 1'assassinio 
del commissario dl PS. dott. 
Luiei Calabresi. 

Ebbene, si potrebbe imba-
stire un lungo discorso sul 
senso della trama che lega, 
l'uno all'altro, questi awe-
nimenti; trama aperta dalle 
bombe di piazza Fontana e 
chiusa dalla morte di Cala
bresi. Si potrebbe conside-
rare che rispetto a Pinelli, 
Saltarelli e Tavecchio il di-
sordine e la morte tutt'al 
piu sono provenuti da quel
le stesse forze che dovreb
bero garantire la pace socia
le. Si potrebbe ancora riba-
dire che 1'assassinio di Ca
labresi ha voluto intralciare 
il progresso della democra-
zia nel nome della quale si 
chiede appunto - che sia ri-
spettata la Costituzione con-
servando nella sua sede na
turale 11 processo Valpreda. 

Questo discorso tuttavia 
sarebbe inifluente rispetto 
alia questione che la Supre
ma Corte si trova a dovere 
decidere: e cioe se al Tribu
nale di Milano si possa o no 
fare giustizia. 

Che cid sia possibile, ce lo 
assicura il procuratore ca
po di Milano, poiche ne per 
il processo Pinelli, ne per 
quello : Saltarelli, ne per 
quello • Tavecchio, ne per 
quello relativo alle brigate 
rosse », ne per quello del co
vo del 12 dicembre, ne per 
quello riguardante i fatti 
dell'll marzo, ne per quello 
sull'assassinio di Calabresi, 
mai e stata fatta richiesta 
di rimessione ad altra sede. 

Se si vuole'che il popolo 
in,'nome del quale si amlni-
nostra la,giustizia non resti 
disorlentato di fronte al 
comportamento della magi-
stratura, e non creda che in-
teressi contingenti la di-
straggano dalla ricerca della 
verity e bene dunque che 
tutti i magistrati mantenga-
no un comportamento coe-
rente. Ne il procuratore ca
po di Milano, ne il procura
tore generale presso la Cas
sazione possono permettersi 
che la loro parola cambi con 
il mutare del vento. 

Gaetano Pecorella 

Mostra di Klee a 
L'ittituto dl ttoria dell'art* dell'Unlver-

sita di Parma, con il patroclnlo della R*> 
flione Emilla-Romagha • in collaboration* 
con numerosl entl, tra I quail II Comun* 
• la Provlncla dl Parma, I'Uhlono par. 
mens* industriall organlzza par II pcrtode 
novembr*Hdlc*mbr* - prostlml una mostra 
di oper* di Paul Kle* . La rassegna com-
prendera circa dueemtoquaranta op*r* 
del grand* plttor* ivizzero • s a r i all*- ' 
• t i ta -nel Salon* det ContrafTortl n*l pa-
lazzo della P i le t t i . ? 

". I disegni, I fogll coloratl • I quadrl ch* 
taranno esposti al pubblico provengono 
dalla Fondazion* Kle* dl Bern* • dalla 
collezlon* • Felix Kle* . Essl documentano 
II percorso artistico del plttor* (nato nel 
1879 * morto nel 1940) dal prim! dlstgnt 
infantill a l l * oper* del 1920, anno In cut 
egli venne invitato al Bauhaus di Weimar. 

I I 25 novembr* egli rlcevette infatti que
sto telegramma: «Caro Paul • K l * * , al-
I'unantmlta vi chfediamo di acccttar* una 
cattedra di pittura al Bauhaus. Gropius, 
Felninger, Engelmann, Marcks, ' Much*, -
Itten, Klemm». Con questo rlconoscinwn-
to, Klee inizid un nuovo porledo d*ila sua 
attivita. 

Nella mostra, ch* sar i un awenimento 
culturaie di primo piano, partlcolare evl-
denza verra data al disegni di Klee, che 
in numero di quasi clnquemlla costitul-
scono fors* II piu Important* corpus gra* 
flco del nostra secolo. II pittore stesso an-
netteva loro grand* valore, tanto e vera 
ch* voll* sempre conservarll presso dl s i 
com* una sp*cl* dl archivio dell'immagl-
ne. Egli creava Infatti disegni anche dopo 
tin dlpinfo a colorl • dopo un quadra su 
tavota, com* s* volesse — osserva W. 
Grohmann nelle monografle sull'arllsta — 
fa r * , un control lo del suo lavoro, e ana-
lizzare dl nuovo una forma, una struttu-
ra. Proprio a praposito del suo esordio 
n*l disegno, Klee annotava: • L'intenzione 

. • II significato del priml disegni infantill 
sono. statl legati alia fantasia e alle illu-
strazioni. Non pensavo a un model lo visfo 

• In natura ». . - > • • • : • 
' La mostra dl Parma presenfera anche 
alcun* opera del magglori esponenti del 

' Blau* . Reiter — Kandinsky, Jawlensky, 
.Marc, ecc — con I quail Klee ebbe I pri
ml contattl nel 1911. -
NELLA FOTO: Paul Klee, «L'ordine del 
"contra-ut" », 1921 

ALLESTITA NEL PALAZZO COMUNALE DI GENAZZANO 

RASSEGNA DELLA GIOVANE PITTURA 
La produzione di quaranta artisti Italian! nella documentazione realizzata grazie all'lmpegno culturaie diun'amministrazione 
democratica-Uncarattereintellettualeepitloricocostruttivoemerge dalle diverse ricerche degli astratti e degli oggettivi 

Restera aperta fin-j a do-
menica 15 ottobre la « Rasse
gna della giuvane pittura iia 
liana 1972». allestita nel pa 
lazzo comunale di Genazza 
no e che offre una documen
tazione essenziale della pro
duzione di 20 giovaru impe-
gnati in ricerche di astratu 
smo geomelrico e lirico e di 
altri 20 giovani impeenati. in 
vece. in ricerche d'una nuo-
va oggetlivita pittorica. socia 
le e linca. 

Noncislanle il fatto che Ro 
ma sia un centra artistico di 
livedo eurupeo anche per me 
rito dei giovani; nonostante 

Assegnato 
il Nobel 
per la 

medicina 
STOCCOLMA, 12. 

II premio Nobel per la 
medicina * ttato assegnato 
ex-aequo al professor Ge
rald M. Edelman (Slati Uni-
ti) e al professor Rodney R 
Porter (Gran Bretagna) per 
le loro scoperte sulla slrul-
fura chimica degli anticorpi. 
Tali scoperte — e detto nel -
la motivation* del premio -
hanno offerio «un quadra 
chiaro della sfnittura e del 
comportamento di un gruppo 
di sostame di particolare 
importania nel campo biolo-
gicos. 

Gerald Edelman * nato a 
New York 43 anni fa, e spo-
sato con tre figli; dal IfaO 
Insegna all'Univcrsita Roche 
feller Rodney Porter * nafo 
ad Asttton (Inghilterra) nel 
1917. e sposato con cinque 
figli; * profestore di biochi 
mica all'Universita di Ox ' 
ford. 

i'esistenza di due mostri sa-
cri o tre. pielrificati nei lua 
ghi e nelle persune. quali la 
Quadriennale, la Galieria Co 
munale d'Arte Muderna e la 
Galieria Nazionale d'Arte M o 
derna. i giovani trovanu %ros 
se difficolta a far vedere la 
propria produzione. e a con 
frontarsf. al di fuori delle oc-
casioni date dalle mosire per 
sonali in gallerie private do
ve. anche se molti daonn ct»n 
superficiality che e tempo di 
v a n he grasse per la produ 
zione artislica. non e poi fa
cile enirare senza aver appre 
so la particolare arte del clan 
e delle leggi di mercato In 
proprio. poi. i giovani oon g e 
stiscono nulla 

In tuito il 1972, a Roma e 
nella Regione. ci sono state 
due sole occasioni di incontro 
e di confronto: quella offerta 
dai critici Giorgio Di Geno 
va e Enrico Crispolti con 
c Prospeltive 5 ». una buona 
rassegna in tre tempi aila ^al 
lena romana c U gr i fo» 
(Esperieme alluali di figura 
zione, Esperieme di non f> 
guraziime e Esfteheme di 
progeUaziune concetluali e 
spaziali). e questa di Genaz 
tano che si e potuta realizza-
re per la volonia culturaie 
della amministrazione demo
cratica. la sola purtropuo. in 
tutto il Lazio. che da anni co-
stantememe si interessi alia 
produzione artislica. 

Opere 
interessanti 

Certo, le mostre. per quan 
to documentate e buone pos 
sano essere, non basta no: e 
fondamentale, per la v i u del 
la culture artislica italiana. 
che vecchi a nuovi cenlri dJ 
potere culturaie aiano gesti-
U daf l i artisU • dalle f o n t 

popolan e che. tanto per co 
minciare. sia attivato tutt'al 
tro rapiwrto tra la pntduzio-
ne artislica e U pubblico. 

Ma anche" da una scuiplice 
buuna mostra vengono fuori 
dei dati culturali. ulue che 
opere e pittori di 3icuro va
lore. di grande inieresse Nel : 

le ricerche tanto diverse de
gli astralti e degli oggettivi 
c'e un carattere comune a tut
ta una generazione. un carat 
tere intellettuale e pitlorico 
chiaramente costrutlivu che & 
uno stacco importante da un 
« clima » di conte<iazi<ine ne ' 
gativa. E da tulti. mi sera 
bra. -la pittura e nvalutaia 
come specifica e tipica for 
ma di produzione umana In 
tutti. poi. c'e una negazione 
della gestualita pittorica esi 
stenziale. a vantaggio del pen 
siero. dell'analisi. del meto 
do conoscitivo e costruttivo. 
a vantaggio infine di un lun
go sguardo freddo sulla vita 
sociale o sul moderno me 
stiere del dare forma e del 
produrre piltura. 

Dall'insieme deii'aniolngia 
astratta si indovina un mo-
mento molto fertile drlla n ": 
cerca dei giovani astralti alti-
vi a Roma o che ijravitano 
cuituraimente nelPambiente 
romano Piu di un seme del
la - generazione pittorica di 
Novelh, Dorazio e Pehlli qui 
germoglia ma. anche nel tiri-
smo del colore e del segno. 
ogni idea pittorica viene por-
tata sperimentalmente avan-
ti coo un radicalismo sconc-
sciuto a quella generazione. e 
a me pare un radicalismo in 
tellettuale che ha paura del 
maniensmo. in qualche caso 
anche d'una puiura non si 
gmficante. e che potrebbe ap/ 
prodare a tutt'altre rive pitto-
nche. Gli espotitori aatratti 
sono Cecchini, Cotani. Mon-
cada. Morales, Verna. Wellar. 

Caligaris. Campanelli. Pumel-
i i . Gallo. Zughetti. Giuman. 
Barni. Busciuni. Ghiiardi. Giu 
I i . Guarneri e Pialtella. 

I ' punu avanzati di questa 
nuova situazione astratta mi 
sembrano segnati da Ignazio 
Moncada che in strutture geo-
metnche dinamtche cluude un 
piccolo campo sperimentale 
dove un lirismo del colore te 
nero e chiaro si avvenlura e 
fa evidenli delle grandi pro 
fondita. dei grandi spazt per 
una piu grande espenenza: da 
Claudio Verna con la sua ps-
servaztone .della luce: da Si 
mona Weller che riprende con 
schietto linsmo la ^razia del 
l'immaginazione fanciulla di 
un Novelli: da Riccardo Guar 
neri che e un gran talento 
costruttivo e - di tutti" il piu 
seusibile e coerente nel suo 
studio sulla luce bianca; e. 
infine. da Oscar Pialtella f i 
ne lirico e buon costruitore 
di arcobaleni di colore. Um 
berto Buscioni e sempre un 
colorisla gioioso e dotato di 
ironia ma. dopo la sua espe 
rienza pop. non mi sembra 
che abbia irnvato il filo buo^ 
no nella matassa di corian 
doli del suo festo.vi carneva 
lino deU'immaginazione pitto
rica. - • _>•.••' :-

La vita 
urbana 

* * - * • 

I quadrl qui esposti di 20 
pittori della realta. «pit ton 
dello sguardo » oggettivi o vi-
sionari. documentano un fe-
nomeno pittorico rilevante (in 
alio tra Roma e Milano in 
particolare): lo sviluppo di 
una pittura della citta che ha 
un suo potere alternativo del 
I'immaginaziooe rispetto al-
I'ogfettuaUsmo delle correnti 
americant t americaneifJan-

ti . T a l i ' immagini non sono 
ii prodotto di un inconscio 
della vita urbana o di una 
contestazione . de l ' . negativo. 
bensi il prodotto di uno 
sguardo che. teso con lin
smo quasi neomeiafisico. sco 
pre ed esalta I'espenenza poe-
lica dentro la dimensmne in 
duslriale tecnologica e den
tro i conflitli di classe delle 
moderne cilia come- unica 
espenenza possibile e neces-
sana per il pitlorc e la pittu 
ra. Con mcertezze. con len 
lezza. ma anche con una pro 
gressiva messa a fuoco van 
no sposiando il problema mo 
demo deH'arte della citta dal
la pnmiliva contestazione del
ta societa dei consumi alia 
amertcana allanaiisi dei rap 
porti di classe e alTimmagina-
zione di una citta mabiiabile 
ma che pud essere storica 
menle. umanamenie altra. 

La visione di pittori della 
citia cosi diversi come Ange-
l i . Titonel. Mulas. Spadari. 
Baraiella. De Filippi e Cala 
bria che hanno particolare 
sguardo per la violenza dei 
conflitti va di pari passo con 
la verifica del potere della 
immagmazione pittorica nel
la dimensione urbana Pitto
ri come Mattia. Guccione, 
Scelza. Steffanoni. Guida, S a r 
nari, Sasso e Vermsio che 
conducono uguale verifica del 
potere deU'immaginazione ma 
scandagliando u n o ' spazio 
quotidiano sentito come ster-
minato. Uguale verifica viene 
daU'ironia, ora ' erotica k ore 
lultuosa. dello sguardo di Sa-
Iiola. Manzmi e Pini che rac-
conlano. ma per bmciare fi 
no alia cenere. I'attuale pos 
sibilita di una naturalezza di 
rapporti tra gli uomim e gli 
oggetli. tra T'uomo e 1'am 
biente. 

V Dario Micacchi 

annuncia 

(La terra *''•'•"• •-«""•'•'•• 
L'evoluzlone anlmale, I 
L'evoluzlone anlmale, II) 

dei primi tre volumi 
della 

Enciclooedia 
1ft 
" l ^ ^ v o l u m l . 
formato 17 x 27, 
7000 paglne, 
12.000 lllustrazlonl 
di cui 10.000 a colorl. 

; della Natura 

. - . ,r 
Piano dtll'opara 

1. La terra - ' 
2. L'evoluzlone animate, I 
3. L'evoluzlone anlmale. II 
4. La vita delle piante 

. 5. Panorama j 

degll Invertebratl '-':'• 
- 6. La vita degli Insettl •-

7. La vita dei pescl, I 
8. La vita dei pescl, II 
9. Gil anfibl a i rettill 

10. I rettill 
11. La vita degll uccelll. I 
12. La vita degli uccelli, Il . 
13. La vita v 

dei mammiferi, I 
14. La vita 

dei mammiferi, I I , 
15. I primati • 
16. L'origine dell'uomo 
17. L'origine della vita 
18. II microscopio 

e la vita 

Un modo nuovo dl 
conoscera la natura. 
Lo straordinario sviluppo 
della biologia a della 
nuova scienze naturall 
consente dl leggere nella 
natura In modo assal 
diverso da poche declna . 
d'anni fa. 
Quesfopera a torso II primo 
tentativo dl dare una visione 
organlca del mondo . 
che cl circonda secondo 
le nuove prospettive ' 
della scienza, con un 
discorso rigoroso quanto 
pu6 esserlo quello degll ', 
scienziatl e, d'altro lato. 
vivo e affascinante anche 
per le persona non . 
specializzata. : •• 

18 volumi da leggara 
un'enclclopadia 
da consultara. 
Ogni volume e conceplto 
come parte di un'opera 
organlca. Oltra a un ampto 
testo base che si offra a una . 
lettura varia • distesa, 
raccoglle appendici prexiose 

' per uno studio piu appro* 
fondito e un glossario che 

- costituisce una piccola 
enciclopedia alfabetica -
sull'argomento 
La corretta e qualiticaia 
dhrulgazione e uno del 
compiti che sempre piu 
mteressano la scienza mo-
derna altrimenti dhrisa fra 
infinite speciality 
Per questo hanno accettaio 
dl collaborare all'opera 
scienziatl dl larga fama 
internazionale. . 

12.000 mustraztonf, 
di cui 104)00 a co lon 
Un'originale e ricchissima 
documentazione icono-
grafica costituisce uno 
straordinario motivo dl attra 
zione anche per chi prenda 
solo in mano I volumi di 
questa enciclopedia. 
Si pens! che molte microto-
tografie sono state scattate 
in lacoratorlo. con partico-
lari attrezzature, per 
accompagnare questi testi. 

i prossimi tre volumi 
usciranno in novembre 

Garzatft 
AM* Oerxentl EOlMra S.a.a., 
via SmaM ZS, Milano S9111 
Oesldaro avare in vision*. 
gratis • tanza alcun impagno. 
un volume dtll'opara 
• la granda Enetdoptdla 
dalla Natura • a conoicara la 
racilitasionl per 1'acquiito 
tetaal*. 

cognoma noma 

via numero 

citta provlncla 
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