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«TAVOLA ROTONDA« ALL' ELISEO SUL CASO IPPOLITO 

Italo.De Feo e vicepresidente delta RAl-
TV e ^come tale e lautamente Uipendiato. 
Ma il \tignorm in question* ha altre atti'. 
pita: $t dedica1 ad esemplo alia stesura dt 
mrticoli di fondo per il giornale degli xuc-
cherieri come La Nazione di Firenxe. Sul 

. quale ieri ha pubblicato un fondo per ma' 
nifestare la propria indignazione per una 
eerie di cose. Ad esempio: si indigna per-

' che i deputati a democratici » disertano le 
riunioni della Commissione parlamenlare 
di vigilanxa sulla RAl-TV permettendo che 
essa censuri Granzotto; si indigna perche 
il prof. Ippolito ha avuto il caltivo gusto 
di far si condannare mettendo in imbarat' 
%o Colombo; si indigna perche a Tribuna 
•lellorale vi ' partecipano giornalisti ft in-
civili n (ma non si riferisce al suo amico 
Mangione), e si indigna infine perche il 
regolamento della TV o non serve ad im-
pedire che i r.omunisti giungano alio scan-
dalismo • graluito ». • . ••- i •-'•'•'• 

Percib il vice presidents della RAl-
TV Italo De Feo propone di restrin-
gere ancora di piu il regolamento, con 
Vobiettivo sotlinteso di togliere ai co-
munisti anche la possibility di parlare 
alia televisione per due o tre minuti 
all'anno. E queste proposte il De Feo 

•,%•• le scrive sul giornale piu reazionario 
d'Italia, in un articolo di fondo che, 
come la carica di vicepresidente della 

••- RAl-TV, e lautamente pagato. 
. E' bene ricordare al signor De Feo che 

una parte almeno dci soldi che riscuote 
ogni mese vengono dal canone che decine 
di migliaia di famiglie di comunisti pa-
gano annualmente alia RAl-TV, poiche la 
RAl-TV e un enle pubblico, e non appar-
tiene ne al De Feo, ne al centra sinistra, 
ne agli zuccherieri e cementieri che finan-
xiano il quotidiano fiorentino. Se il De 
Feo ha delle opinioni sul modo come la 

RAl-TV deve trasmettere Tribuna elello-
rale o Carosello, padronissimo di esternnr-
le sul quotidiano che lo paga meglio. Ma 
in queslo caso dovrebbe avere il pudore 
di smetterla di passare dalla cassa per ri-
tirare lo stipendio di vice presidente di 
un Enle del quale, per sua stessa animis-
sione, non e disposlo a rispettnre i regola-
mcnli, no gli organi parlamentari di vigi-
lanza che vi sono preposti. . • • , 

Tanto piu che il De Feo ha anche 
un altro mezzo per farsi pubblicita e 
guadagnare dei soldi: scrivere, pubbli-
care o teletrasmettere un'autobiografia 
intitolata: a lo, aviatore di Mussolini 
nclla guerra di Spagtta». . 
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[n numero di Vie Nuove dedicate) a Giovanni XXIII 

Giuseppe Roncalli 
deldi 

due scienziati 

\\ Cnen 
_ • - . » - • " * - * " ' • ' " • 

topferto nel latte 
- un nuovo 
radioisotope) _ 

[Una importante scoperta che 
" .frutto di una lunga serie 
studi e rilevazioni, e stata 
ipiuta da due ricercatori del 
kratorio di biologia e prote-
|e sanitaria del CNEN: per la 
la volta e stata rilevata la 
aoza dl un nuovo radioiso-
nel latte. SI tratta del ra-

luclide na-22, prescnte nella 
inza alimentare a un Hvello 
anissimo da quello di peri-
sita (1*1% del livello mas-
>). L'osservazione e stata ef-
jata dai ricercatori del Cen-
Itudi nucleari della Casaccia. 

stati prelevati, attraverso 
rete di controllo che si 

ide in tutto il paese e fa 
i a 15 citta italiane di diver-
sgioni, campioni di latte con 
uenza settimanale. Sottopo-
un particolare procedimen-
î spettrometria hanno rile-
la presenza del radioiso-

scoperta e stata lllustrata 
giornalisti dai dottori Cigna 
lorgelli del CNEN. Le cause 
ttsciute della presenza del-

lento radioattivo nel latte 
due: i raggi cosmic! e le 

jsioni nucleari. Non e stato 
ire stabilito quale delle due 

sia preponderante, e que
ll compito a cui si accin-
oggi i ricercatori del 

Vie Nuove dedica il fasclcolo 
di questa settimana, quasi per 
intero, al defunto ponteflce 
Giovanni XXIII. • Sulla coper-
tina e riprodotta la formella 
della Porto di, San Pietro di 
Giacomo Manzu nella quale e 
raffigurato il grande papa. La 
intonazione degli articoli e data 
da uno scritto preliminare di 
Mario Melloni, nel quale, con-
siderando che la Chiesa pare 
incamminata a sostituire la 
vecchia e altera fede in se stessa 
con una nuova fiducia negli uo-
mini si attribuisce questo nuovo 
indirizzo a Giovanni XXIII; il 
quale, nel suo non lungo ma fe-
condo pontificate si e ditno-
strato -capace di persuadere il 
mondo che la Chiesa pub bene, 
anzi deve, camminare almeno 
altrettanto iesta quanto coloro 
che vogliono -- assicurare agli 
uomini un domani piu degno, 
anche i se lottano • da opposte 
rive >». In questo senso Papa 
Koncalli si e rivelato U -papa 
del dialogo», • e a lui si deve 
«un insegnamento sempre piu 
importante per il futuro del 
mondo». ...-•• 

L'uomo, il sacerdote, il poli
tico, i'uomo di cultura, il papa 
vengono via via illustrati nei 
vari. articoli. Pieno di spunti 
felici e di particolari inediti e 
lo scritto di G. B. Arduini, che 
si snoda attraverso un collo-
qulo con non rivelati. ma rico-
noscibili personaggi che furono 
vicini al successore di Pio XII. 
- Io cerco quel che ci unisce-. 
amava ripetere, e realizzb la 
premessa ideale nei fatti. La 
dimostrazione piu chiara si ebbe 
nei giorni della crisi di Cuba. 
quando egli indirizzb il suo mes-
saggio di pace ai cap! di Stato. 
Preoccupato che la sua iniziati-
va venisse male intesa. poche 
ore prima di diffonderlo ne 
dette comunicazione a Kenne
dy e a Krusciov. . 

Una biografia di Giuseppe 

ALLA RADIO 

CELEBRAZIONI 
GALILEIANE 

TERZO PROGRAMMA 
dal 16 novembrc al 28 dicembre 

lunedi ore 19 e ore 2150 
giovedi ore 21 

ciclo di trasmissiont 
dedicate a Galileo -

" scienziato, filosofo, letterato 

• cora dl 

Giovanni Pdvani LeontJa Rosino 
Lulgi Bulfcretti Angusto Guzxo 

Alberto-Pasqtiinelli Lanfranco Carctti 
Antonio Pigncdoli' Mario Vigano 

•AI KADIOtaEVISIONE ITAUANA ̂  

R o n c a l l i , • cronologicamente 
esposta. fa da preludio a un 
articolo • di Libero Pierantozzi 
sulld formazione delle idee po
ll tiche del futuro papa. Gustoso 
e l'aneddoto con il quale Pie
rantozzi apre 11 suo scritto. 
Quando comincib il Concilio, 
dovendo egli recarvisi come in-
viato di Rinasclta e non avendo 
il richiesto avallo del vescovo 
diocesano o di una personalita 
ecclesiastica, ugualmente si 
presentb alia Segreteria di Sta
to con una credenziale firmata 
da Palmiro TogliattL Nessuno 
eccepl, e 1'inviato di Rlnascita 
pote entrare nella Cappella Si-
stina. Non manchera di susci-
tare interesse l'articolo.di AI-
ceste SantinL Dopo le discut.-
sioni sul ' silenzio di Pio XII 
sullo sterminio degli ebrei, 
vlene ora la notizia di un atto 
compiuto da Roncalli in favore 
di essi. Fu nel gennaio del '42. 
Roncalli era in Turchia. Quan
do venne a sapere che il moto-
veliero • Struma», carico di 
769 ebrei, donne e bambini. 
non aveva potuto proseguire il 
suo viaggio per la Palestine a 
causa di un intervento nazista, 
chiese e ottenne la protezione 
del governo turco • per quella 
nave. Piu tardi, le autorita tur-
che, minacciate dai tedeschi, 
fecero partire la nave con il 
pretesto di rinviarla al porto 
di origine, Costanza sul Mar 
Nero: lungo il viaggio, un som-
mergibile tedesco • 1'affondb. 
Non si salvd nessuno. • 

La grande umanita, la vastita 
di interessi di Giovanni XXIII 
sono rivelate in un bell'articolo 
di Pier Paolo PasolinL II quale. 
non solo ricorda che monsignor 
Roncalli assiste. in Turchia, al-
le lezioni del grande filologo 
antinazista Erich Auerbach (a 
Istanbul, l'autore di Mimesis 
teneva le sue lezioni poi pub-
blicate sotto il titolo tntrodu-
zione alia filologia romanza). 
ma puntualizza il giudizio piu 
sicuro su Giovanni XXIII: -Egli 
non e stato soltanto un uomo 
buono — comprensivo. angel ico 
— ma. attraverso alia culltura. 
ha potuto assimilare l'esperien-
za Iaica e democratica del mon
do moderno alia sua Fede-. La 
storia del suo pontificato e bene 
rievocata da Sosio Pezzella e 
i giorni di Cuba sono attenta-
mente ricostruiti da Gianni To-
ti. Anna Maria Rodari tratteggia 
la figura morale dcll'uomo (• Lo 
so, io non vi ho fatti ricchi...-. 
disse ai parenti) e ne rivela la 
coscienza evangelica. • -

Un fascicolo da leggere e da 
conservare. Ne viene fuori il 
ritratto • fedele di • Giovanni 
XXIII: papa democratico; e non 
solo "papa buono-. com'e stato 
definito dai clericali non senza 
altezzosa ironia. ' • -

Consented oggi 
la circolozione 
degli aufocorri 

H Ministero del ' LL.PP. ha 
autorizzato 1 prefetti a deroga-
re oggi al divieto di circola-
zione degli autocarri pesanti 
esistente in via generate oei 
giorni festivi in considerazione 
della situazione determinatasi 
a seguito dello tcJopero nelle 
ferrovie. La decisione e stata 
presa in accoglimento di una 
richiesta delFEnte Autotrasporti 
Merd (£A3f). 

autorita 

« Non si pub permettere che paghino i funzionari 
e non chi h responsabile dei loro atti: meglio una 
condanna che una taccia di incapace raggirato » 
Carlo Jemolo: il processo e la sentenza creano 

allarme - I I fisico Amaldi difende Ippolito 

• Felice Ippolito puo avere 
avuto dei torti, puo avere 
commesso degli errori: con 
questo pero il processo che 
e stato istruito e portato a 
conclusione contro di lui ha 
avuto ben poco a che vedere. 
Cera dell'altro dietro alia 
campagna difTamatbria, die
tro alia f u g a d i responsabi-
lita dei suoj superior! gerar-
chici — leggi Colombo, e qui 
La Malfa e stato molto chia-
ro e fermo questa volta — 
dietro alia forsennata requi-
sitoria che prima I'avvocato 
dello Stato e poi il pubblico 
ministero hanno cpndotto 
contro Ippolito. E tutti gli 
equivoci, le confusioni costi-
tuzionali, gli allarmi per cer-
te • procedure - e certe tesi 
emerse nel processo, sono ri-
sultati confermati nella sen
tenza del tribunale romano 
che lo ha giudicato. 

Questo e quanto risultato, 
in sostanza, dalla < tavola ro-
tonda > indetta ieri pomerig-
gio al Ridotto dell'Eliseo dil 
Movimento Gaetano Salve-
mini sul < caso > Ippolito. La 
scelta dei partecipanti all'in-
contro e stata felice: un gior-
nalista che ha seguito da vi-
cino il processo, Gigi Ghirot-
ti; un politico, Ugo La Mal-
fr»; un giurista, Carlo Jemo
lo; uno scienziato, Edoardo 
Amaldi. Presiedeva Ferruc-
c:o Parri. L'interesse non po-
teva mancare: la sala era 
gremita di gente pigiata per-
fino nello stretto spazio fra 
le poltrone; fuori, in via Na-
zionale, una piccola folia pre-
raeva per potere entrare. 

II senso del c caso > Ippo
lito, del perche del suo- na-
scere e del suo sorprendente 
Bvilupparsi in • termini di 
c caccia alle streghe >, e sta
to spiegato verso la fine del
ta riunione, nel suo secondo 
Intervento, dal noto fisico 
Amaldi: la crisi del CNEN, 
ha detto Amaldi, non e co-
minciata con - il « caso > Ip
polito, e cominciata ben pri
ma. Nell'e.state del 1962 fra 
i ministri Colombo e Tremel-
loni si svolse uno scambio 
di lettere (pubblicate anche 
da noi tempo fa - n.d.T.) cir
ca i finanziamenti del secon
do '• < piano > . quinquennale 
del CNEN che si sovrappo-
neva alia « coda > del prece-
dente. Tremelloni neg6 il fi-
nanziamento necessario. Cosi, 
con quello scambio di let
tere private, si decise, ha 
detto Amaldi, la crisi del 
CNEN. Non si ricorse alFor-
gano appositamente chiama-
to' a una simile eventuale 
decisione, e cioe il Comitato 
dei ministri indicato dalla 
legge istitutiva. e che non si 
era mai riunito, ma si ricor
se a uno scambio privato di 
lettere. La crisi era comun-
que decisa: non si sapeva an
cora quale fantasiosa forma 
avrebbe rivestito per annun-
ciarsi al pubblico. Ora lo sap-
piamo. Dietro al < caso > Ip
polito e'e quindi questa vo-
lonta politica di c ridimen-
sionare > l'attivita del CNEN 
e di fatti. ha aggiunto Amal
di. la situazione attuale e di-
sastrosa. . 

La «tavola rotonda > era 
cominciata. con una puntuale 
e documentata esposizione 
di Gigi Ghirotti: abbiamo co-
si potuto rileggere una serie 
di brani della vicenda parti-
colarmente istruttivi circa il 
clima di linciaggio con :1 
quale furono condotte prima 
la campagna di stampa con
tro Ippolito e poi le requis:-
torie contro di lui in aula. 
Ghirotti ha ricordato la soli-
darieta dei fisici con Ippolito 
e il fatto che su cento testi-
moni solo sei si sono schie-
rati contro di lui con chia-
rezza. Sono state sottolineate 
anche le molte incongruenze 
della - sentenza istruttoria e 
infine le conclusioni del pub
blico ministero circa la «in-
genuita >. la sprovvedutezza 
o il «troppo da fare > della 
Commissione direttiva e del 
ministro Colombo < esautora-
ti dal dittatore dell'atomo 
Ippolito >. In sostanza, ha 
concluso Ghirotti, Ippolito e 
stato condannato per il reato 
di « circonvenzione di inca
pace > (cioe Colombo). • ,' 

Cominciando a parlare, il 
fisico Amaldi ha tenuto a sot-
tolineare che egli spesso si 
era trovato in contrasto con 
Ippolito ma c h e ' cid non 
ostante ritiene ancora che la 
sua opera al CNEN sia stata 
molto posjtiva. Ha detto che 
a questo punto lui stesso si 
sente corresponsabile dell'ex-

segretario generale che tanto 
spesso, insieme ad altri scien
ziati, - aveva sollecitato in 
ogni modo perche accelerasse 
i programmi e < dinamizzas-
se > l'amministrazione al fi
ne di fare funzionare bene 
il CNEN. Amaldi ha mosso 
quindi un pesantissimo attac-
co ai famosi articoli di Sa-
ragat che lanciarono il < ca
so > e alia relazione del dc. 
Spagnolli. Un collega ingle-
se, ha raccontato Amaldi, do
po avere letto le scioechezze 
dette da Saragat circa gli 
« errori > del CNEN in mate
ria di acceleratori nucleari, 
costruzione di centrali, uso 
del plutonio, ecc, mi diceva: 
* Certo il vostro Saragat si 
e conquistato un posto sicuro 
nella storia della barzellet-
ta >. Saragat ha commesso 
c ridicoli > errori di incompe-
tenza. 

E' stato sostenuto dalla re
lazione Spagnolli ancora piu 
incompetente in materie tan
to poco '•• controverse come 
quelle tecnico-scientifiche. In 
sostanza, ha detto Amaldi, 
siamo di fronte a una con
clusione processuale che og
gi terrorizza chiunque voglia 
f a r e funzionare qualcosa: 
forse si voleva proprio que
sto e lo spaventoso rallenta-
mento subito dalla ricerca 
scientiflca e dai programmi 
fissati, la grave crisi, lo di-
mostrano. 

La Malfa e Carlo Jemolo 
hanno trattato gli aspetti po
litic! e giuridici del < caso >. 
La Malfa e tomato sulle tesi 
da lui ampiamente illustrate 
nei giorni scorsi. 

L'argomento che si e soste
nuto, secondo cui l'autorita 
politica puo essere (e sareb-
be stata in questo caso) rag-
girata mi fa tremare, ha det
to. Ammettere questa tesi si-
gnifica volere cancellare la 
classe politica. Colombo ha 
ammesso le sue responsabi-
lita in sede processuale — ha 
aggiunto La Malfa ed e sta
ta la parte piu significativa 
— e gliene diamo atto: biso-
gna pero andare avanti. Per 
un uomo politico e preferi-
bile porre le premesse di un 
definitivo giudizio, anche di 
una condanna che farsi chiu-
dere nel lazzaretto della « cir
convenzione .-. di incapace >. 
€ Andare • avanti >, ha spie
gato chiaramente La Malfa, 
significa chiedere di accerta-
re « se > esistono violazioni 
di legge da parte del mini
stro e tale accertamento spet-
ta alia sede giurisdizionale 
appropriata (Corte costituzio-
nale). In tal senso, ha spie
gato La Malfa, va intesa la 
sua • interrogazione; in tal 
senso egli si e augurato che 
si muova il governo respin-
gendo la grave e pericolosa 
confusione che si e creata fra 
i pnteri costituzionali. Nella 
replica a Terracini, al Sena-
to venerdi. di Moro La Mal
fa ha visto una posizione 
c apprezzabile > e che fa be
ne sperare Cid che conta co-
munque, ha concluso, e che 
Pautorita politica non per-
metta ne che la magistratura 
supplisca a una pretesa in-
c-^pacita K del Parlamento a 
sanare corruzione e scandali 
/tesi di Maranini) ne che i 
funzionari paghino mentre 
essa. che porta la responsa-
bilita der loro atti. non paga. 

Jemolo ha svolto un dot-
to intervento esprimendo. in 
termini assai precisi, le sue 
preoccupazioni e anzi il suo 
allarme per la tendenza del
la magistratura a costituirsi 
in € potere >. Una cosa — da 
difendere — e 1'indipendenza 
della magistratura e una cosa 
la sua tendenza a diventare 
organo c principe » dello Sta
to. Infatti se l'esecutivo ha 
una sede nella quale control
lo e censura possono mani-
festarsi (il Parlamento), la 
magistratura non pud avere 
censure che modifiehino le 
sue sentenze. Quindi la sua 
costituzione in « potere > non 
Dotrebbe avere che un signi-
ficato: lo spossessamento del 
ootere sovxano. quello popo-
lare. garantito dallb Stato di 
diritto e . dalla Costituzione. 
- Nel complesso un dibattito 

vivace e rivelatore che si 
sviluppera, la prossima setti
mana', in una seconda seduta. 
Anche se ha insistito sulla 
hecessita di non fare < scan
dali personalizzati >, La Mal
fa ha dovuto dire con chia-
rezza questa volta che Co
lombo non pud ritenersi sod-
disfatto della < sanatoria > 
della. condanna di, Ippolito. 
E questo e <pianto noi ab
biamo sempre sostenuto. 

C'E DAVVERO PERICOLO 
PER LA TORRE DI PISA 

A Sabin 
% e a Fenn 

Consegnati , 
i premi ; 

«Feltrinelli» 

puo far ia crollare 
I recenti sffudi del professor Colonnetfi — Inoltrata una 
preoccupato relazione al ministro dei lavori pubblici 

.>v 
I PROFF. ASCENZI, MU-
8AJO E CIARANFI HAN
NO MERITATO QUELLI 
RISERVATI Al CITTADINI 

ITALIANI 

Impossibile • nominarli tutti: 
a festesgiare Albert • Sabin e 
Wallace ±'enn gli scienziati cue 
hanuu ieri ricevuto i premi in-
ternazionall « Feltriuelli - per le 
scienze mediche (venticinque 
milioni : ciascuno) e'era una 
schiera fittissima dei piu illu-
stri studiosi del nostro paese, 
stretti intorno ai tre proiessori, 
Antonio Ascenzi, Luigi Musajo 
e Enrico' Giaranfi che hanno 
meritato il premio riservato ai 
cittadini italiani (cinque milioni 
ciascuno). 

Lo stupendo salone dell'« Ac-
cademia dei Lincei- di Roma 
era affpllato in ogni ordine di 
posti. Per tutti ha preso la pa-
rola il prof. Angelo Monteverdi, 
presidente deU'Accademia. Do
po aver ricordato che questo 
anno il premio non pud essere 
consegnato come per il passato 
dal Presidente Segni, il prof. 
Monteverdi ha dovuto dedicare 
un buon quarto d'ora alia let-
tura dei telegrammi inviati dal
le altre personalita politiche as-
senti. La diserzione, stupefa-
cente e fatta segno di non po-
chi commenti, e stata massiccia: 
gli on.li Merzagora. Moro, i mi
nistri Mariotti (Sanita). Gui 
(Istruzione), Colombo (Tesoro), 
Campilli: nessuno di loro ha 
trovato fra gli «improrogablli 
Impegni» che zeppavano i testi 
te'egraficl una briciola di tem
po da dedicare aU'omaggio dl 
questi scienziati che pure hanno 
dato un'intera vita di studi e di 
ricerche per • il bene d«lla 
umanita. 

Nel suo discorso di ringraxia-
mento il prof. Wallace Fenn, 
dopo aver illustrato brevemente 
le sue ricerche sulla fisiologia 
della respirazione, ha insistito 
perche gli scienziati di tutto il 
mondo compiano ogni sforzo 
per dedicare la loro opera alia 
ricerca scientiflca pura. 

Sempre di piu — e la tesi 
del prof. Fenn — viene data 
troppa importanza ai success! 
riportati dalla scienza applica-
ta in campo bellico e tecnologi-
oo, ricerche che piu facilmente 
sono aiutate dalle Industrie e dal 
govern! con ingenti mezzi e di-
sponibilita flnanziarie. Accade 
cosl che la ricerca pura che e 
alia base di ogni progresso 
scientiflco venga trascurata. Gli 
scienziati sono costretti a dedi
care piu tempo al reperimento 
dei mezzi flnanziari per poter 
proseguire 1 loro studi e 1 lofo 
esperimenti che agli studi ed 
esperimenti stessl. La ricerca 
scientiflca deve essere piu li
bera e sempre piu rivolta ad 
opere e conquiste paciflehe. 
Questa parte de\ discorso di 
Fenn e stata sottolineata da un 
caloroso applauso.-

E' quindi intervenuto 11 prof. 
Sabin che ha parlato in parti
colare delle ricerche che lo han
no condotto a scoprire il vacci-
no antipoliomielitico che porta 
il suo nome. Ha cosl concluso: 
tMoltl secoll fa Aristotile dis
se che ognuno di noi, per quan
to faccia, pub aggiungere da 
solo ben poco all'umana cono-
scenza della natura e che la vera 
grandezza e raggiunta soltanto 
dalle varie nozioni messe insie
me, frutto del lavoro di qume-
rosi ricercatori. A questo propo-
sito io sono consapevole della 
limitatezza del mio contributo 
al grande ediflcio delle acquisi-
zioni raccolte sulla poliomiellte. 
al quale hanno contribuito scien
ziati del mondo intero*. 

• Una brusca raffica dl venlo, 
di non eccerionale violenza, 
potrebbe essere sufficiente a 
far crollare la torre di Pisa. Lo 
ha rivelato, in • una allarmata 
relazione tenuta giorni addie-
tro al Rotary di Roma, il pro
fessor Colonnetfi, ' presidente 
emerito delle ricerche. 

In una inferuisfa concessa ad 
un giornale toscano, il profes
sor Colonnetti spiega chiara
mente la'grave situazione. C'e 
infattt. rispetto agli allarmi ri-
petuti del passato, un fatto nuo
vo; gli studi compiuti in que
sti Tilfimi fempi dal professo-
re, hanno accertato che anche 
Vanello di base del campani
le — contrariamente a quanto 
Uno a oggi si ritencva — e sot-
toposto alle oscUlazioni che i 
venti determinano al vertice 
della storica costruzione. • 

II perlcdlo dunque e imme
diate. e non proiettato in un 
futuro abbastanza lontano. co
me si e sempre creduto. In ef-
fetti .pli studi sulla eccezionale 
situazione statica della torre 
sono pressoche coevi all'inizio 
della sua costruzione. II cedi-
mento del suolo acquitrinoso 
svl quale, nel 1174. Bonanno 
Pisano inizib • la fabbrica, si 
verified mentre i lavori (ter-
minati nella seconda meta del 
secold XIV da, Tommaso di 
Andrea Pisano) erano ancora 
In corso. Col passare degli an-
ni e dei secoli, tuttacia, Vincli-
nazione della torre — sempre 
oggetto di attenti studi — di-
venne un fatto scontato, ogget
to. piu che altro. della stupe-
fatta curiositA dei turisti. Sol
tanto di recente questo occa-
sionale problema di statica- e 
la consapevolezza che nel cor
so dei secoli tinclinazione si 
era andata accentuando. sia 
pur Impercettlbilmente, • erano 
stati oggetto dt rinnovati esa-
mi e svdriate proposte. 
" SI riteneca. tuttacia, che si 
potisse procedere con una cer-
t'a catma, ritenendo che il pe-
ricolo di crollo non fosse im
mediate. Gil studi del profes
sor Colonnetti. culminati nella 
rllevazione • effettuata nel po-
merlggio del 13 ottobre scor-
so.' durante una piccola ttmpe-
sta di rente, hanno dato un'al-
tra faccia alia qtie*tione. • 

Quel • olomo il vento rag-
aiunse vetocita medie tra - i 
cehtidue • ed • i renfitr* nodi, 
con punte massime dl trenta-
tinque. Dot diagramml degli, 
efetti del vento rulla torre* ri-

sulta chiaramente che ' la co
struzione ha subito ' continue 
oscUlazioni: osciltarioni che si 
sono, ripercosse all'anello di 
base. II diagramma indica un 
dislivello tra le due estremita 
del diametro dell'ordine di 
quattro cenfesimi di millime
tre, con una punta massima — 
durante una raffica piu violen-
ta — di sei centesimi. 
• Cosa provoca.no questi " im-

percettibill spostamenti? Gli 
strati sabbiosi del terreno su 
cui poggia ta torre risentono 
granelli di sabbia. Questi asse-
anch'essi di questi spostamenti, 
determinando scorrimenti nei 
stamenti. ha spiegato il profes
sor Colonnetti nella sua rela
zione al Rotary, potrebbero an
che avere un effetto dl conso-
lidamento della fondazione se 
il carico fosse uniforme e non 
eccessivo. Invece. la distribu-
zione dei carichi della torre va-
ria lungo Vanello di base, par-
tendo da unmlnimo di un chi-
logrammo per centimetro qua
drate. 

In queste condizioni, c'e ll rl-
schio che gli assestamenti sab
biosi provochino uno scorri-

mento dei grani verso le zone 
meno sollecitate dal carico. 

Non c'e, dunque, da perdere 
un solo giorno. Una tempesta 
di violenza superiore a quella 
del tredici ottobre scorso, po
trebbe provocare un immedia
te, irreparabile sinistro. E* ne
cessario quindi, ha proposte it 
professore. sistemare delle ap-
parecchfature perfezionate per 
un rapido intervento di emer-
genza, Impedire I'accesso alia 
torre e nelle zone circostanti; 
evitare che possa essere ese-
guita, nelle immediate vicinan-
ze. qualsiasi operazione che 
possa contribuire a minare la 
stability delle fondamenta. Ed 
il Rotary si i gia fatto inter-
prete di questa richiesta, in-
viando al ministro dei Lavori 
Pubblici un telegramma col 
quale si chiedono immediate 
provvedimenti in difesa delta 
torre di Pisa. ... 

NELLA FOTO:! la so-
vrapposizione di immaai-
ni indica le diverse fasi di 
caduta della Torre di Pisa 
secondo i dati forniti dal
la scnola di ingegneria. 

Convegno a 
Fireme della Societa 

di speleologia 
FIRENZE, 14 

' I/Italia e, nel mondo, il pae
se che conta il maggior numero 
di studiosi che si occupano di 
speleologia: quella branca della 
geografia cioe che studia la ea-
vita naturali della crosta terre-
stre alio scopo di scoprirne Tori-
gine. i mutamentj ai quail vanno 
soggette 

Lo ha reso noto stamaoi 11 
prof. Pietro Scotti, presidente 
della Societa Speleologies Ita
lians, all'apertura del VI Con
vegno di Speleologia al - Palaz
zo Monfinito ». 

Porgendo il saluto di Firen-
ze ai convegnisti, il sindaco La 
Pira ha rilevato che oggi, in 
un mondo che ha sepolto la 
guerra occorre soprattutto svol-
gere compiti scientifici in una 
collaborazione sempre piu larga 
per unire gli sforzi di tutta le 
nazioni alio scopo di raggiuAge-
re U fine comune. che e quallo 
di migliorare la vita degli 
uomini-

programma della visita 

di Paolo V I a Bombay 
Settimana di decisioni per il 

Concilio. In vista della solen-
ne chiusura della terza sessione. 
che sara pubblica ed awerra 
sabato 21 novembre, U lavoro 
procedera in modo piu febbrile 
e faticoso prevedendo anche riu
nioni pomeridiane oltre quelle 
mattutine: ma ancora e tutto 
oscuro sugli sviluppi della di-
scussione e sulle sue conclu
sioni 

L'attenzione sembra pla vo-
lentieri stornata, in questo mo-
mento, sul prossimo viaggio di 
Paolo VI in India, per l'occasio-
ne del Congresso eucaristico di 
Bombay, n programma e stato 
diramato ieri. ^ . 

2 dicembre: ore 5 partenza In 
aereo da Fiumicino dove — tem
po permettendo — il Pontefice 
giungera in elicottero. Ore 17 
(Iocali) arrivo aH'aeroporto San

ta Cruz. Ore 17-17.30 salutl con 
autorita ecclesiastiche e civili. 
Ore 17.30 partenza in auto per 
la cattedrale con breve sosta al-
TOvale del Congresso per bene-
dire i nuovi sacerdoti. Ore 19.45 
arrivo al Palazzo arcivescovile. 
Ore 20 visita alia cattedrale; 
Ore' 21.30 visita alle autorita 
governative indiane. 

3 dicembre: ore 9-10 ricevt-
mento delle autorita civili di 
Bombay. Ore 10-11 rlcevimento 
dei gruppi non cristiani e non 
cattolici. Ore 11-12,15 visita agli 
uf/ici del Congresso eucaristico 
e agli alunni della scuola della 
cattedrale. Incontro con il comi
tato del Congresso. Ore 12.30 
ricevimento del corpo diploma-
tico. Ore 17 consacrazione dei 
vescovi all'Ovale del Congres
so. Ore 20,30 visita aU'Esposi-
zione del governo • a quella 

del Congresso. Ore 21 ballatto 
indiano., ' . ' . : - • -

4 dicembre: ore 8 messa la 
S. Paolo e visita all'Orfanotro-
fio. Ore 10 incontro con gli alun
ni delle scuole secondarie sale-
siane. Ore 11 visita airospedal* 
generale. Ore 12,15 ' Tisita al-
ristituto dei carcerati giovanL 
Ore 17 messa in rito orientale 
e benedizione dei malati nel-
l'Ovale del Congresso. Ore 21 
Via Cruris. Ore 22 ritorno In 
arclvescovado. i ";...•.*• 

5 dicembre: ore 8 messa in 
cattedrale Ore 9 partenza in 
elicottero per il Seminario ove 
sara riunito il clero. Ore 10,15 
visita in elicottero al Santuario 
della Madonna a Bandra. Ore 
10,45 partenza in auto per l'ae-
roporto. Ore 12 daeolla per 
Roma. 
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