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Un volume di Pietro Scoppola che si affianca degnamente all'opera ormai classica di A. C Jemolo 
Alia grande Rassegna dell'EUR 

Lo Stato e la Chiesa 
nella storia d'Italia 

A DESTRA: 
Camlllo Ben-
so di Cavour 

A SINISTRA: 
Roma, 11 feb. 
braio 1929: 
Mussolini e II 
cardinal* Ga-
sparri dopo la 
firma del Con-
cordato. Da 
parte vatlca-
na presenzla-
rono all'ac-
cordo monsl-
gnor Borgon-
clnl Duca, 
mons. Pizza r 
do e I'avvoca-
to Francesco 
Pacelll 

II«separatism*)» cavouriano - La soppressione delle corporazioni religiose e la liquidazione del-
Tasse ecclesiastico - II ruolo dei cattolici intransigent! - L'awento del fascismo e la Conciliazione 

11 volume di Pietro Scoppo
la. Stato e Chiesa nella sto
ria d' Italia. (Bari, Laterza, 
1967. pp 861. L 8.000) 4 piu 
che un'antologia. Le introdu-
zioni alle singole parti, i do-
cumenti. anche d'archivio. ed i 
molti testi (citati per lo piu 
solo in parte, in modo da po-
terne pubblicare un numero 
piuttosto alto) vengono a for-
mare come uno schema, essen-
ziale ma completo, di una ve
ra e propria storia dei rap-
porti tra Stato e Chiesa in Ita
lia. che si viene percid ad af-
liancare degnamente all'opera 
ormai classica dello Jemolo 
(Chiesa e Stato in Italia ne-
gti ultimi cento anni. Einaudi. 
Torino. 1965) ed anche, per 
Vattenzione che viene dedicala 
alle questioni sociali. a quella 
del De Rosa sulla Storia del 
movimento cattolico to Italia 
(Bart. Laterza. 1966). 

11 lavoro dello Scoppola si 
opre con lo studio delle posi-
zioni separatiste cavouriane, 
riassunte nella celebre formu
la « libera chiesa in libero sta
to* di cui lo Scoppola ricor-
da la derivazione elvetica e 
Jrancese. In realta. Vispirazio-
ne individualisticoliberale di 
questa posizione si rifa a tut-
ta Videologia liberate e demo-

Ceramica: 
concorso 

internazionale 
a Faenza 

Faenza, antico centre delta 
arte ceramica, presents anche 
quest'anno aglt ambtenti cul
tural!, artistic! e produttivl 
Italian! ed esten 11 Concorso 
Internazionale delta Ceramica 
che giunge alia XXVI edixio-
ne dopo aver ragglunto sul 
piano internazionale uno svi-
luppo ed una Importanza de-
gn! delta maggiore attenzione. 

In effettl, se In soil « an
ni si e passatl da una me
dia di 50-70 partedpanu a! 
368 artist! di 29 nazlonl (1967) 
amraessl al Concorso con 714 
opere, nonostante la fortlssl-
ma seleaone che opera la 
Giurta, non pud dtsconoscer-
s! nnteresse che questa ma-
nlfestaztone rlscuote tn Italia 
• aU'estero. 

II Concorso non abbraccta 
aolo la ceramica d'arte. «la 
opera unlca» delTarttsta. ma 
anche la piu qualiflcata pro-
duzione deU'artigianato arti-
atlco. con preml a tenia li
bero ed a soggetto. In un 
partlcolare settore viene svt-
luppato il tema del disegno 
lndustrlale ceramico, tn un 
binomlo arte-industna d! 
estremo tnteresse e dl viva 
attualita, In un altro settore 
espongooo Scuole d'arte cera
mica di varie naxtonl con gl! 
elaboratl del migllorl allien, 
futuii artist! dl domanl 

Le af ostre del Concorso non 
aono pero finl a se stesse; 
esse rienlrano nel quadro 
roolto pltt vasto delle afanJ-
festaziant ceramtche tnterna-
ttonaH che avranno luogo a 
Faenza dal 33 gtugno al 15 
aettembre prosstmo al Palaz-
ao delle Esposudoni a che 
preredooo: 

— La VIII Mostra-Mercato 
dada Ceramica di Anti-
quaiiato. 

• La Rassegna degli Istl-
tutl d'Arte ltalianl, ordtaata 
dal Minister© dells Pubblic* 
Istrualone. 

— Un Oonvegno internazio
nale ad alto Uvallo dl atu> 
dioal ed artistL 

— If ostre apectallflata so 
parOoolari momentl ed aspet* 
i l daUart* 

cratica europea, e non solo 
europea. ma il Cavour si tro-
vd di fronte alia difficolta di 
tradurne gli elementi fonda-
mentali in una situazione come 
quella italiana, in cui la que-
stione si complicava di alcuni 
elementi specifici e particola-
ri. Lo Scoppola afferma che 
il principio individualistico li
berate fu il motivo ideologico 
di piu atpro conflitto net rap-
porti tra la Chiesa ed il nuo-
vo Stato italiano. ma mi pare 
che. per i primi decenni. una 
importanza egualmente note-
vole ebbero i problemi politi-
cj di derivazione risorgimenta-
le. Un altro aspetto portico-
lore assunto dalla questione in 
Italia fu dato dal fatto che 
la classe dirigente era. si. li
berate. ma era anche cattolico. 

Le incertezze delta linea po
litico seguita dai governi ita-
liani dopo la morte di Cavour 
ebbero radice anche in que
sta ragione. Lo Scoppola mo-
stra che esse furono portico-
larmente ruevanti a proposito 
delta soppressione delle corpo
razioni religiose e della liqui
dazione dell'asse ecclesiastico 
ed uno dei pregi della sua ri-
costruzione i dato proprio. al-
meno per questo prima perio-
do. dall'attenzione portata agli 
interessi economici. Non mi 
sembra convincente invece la 
sua affermazione che t'intran-
sigenza cattolico abbia pesato 
negativamente nella costruzio
ne del nuovo Stato. Se. infat-
ti. la non partecipazione dei 
cattolici alia vita politico sent-
brd limitarne ancor piu le aid 
ristrette basi popolari, occor-
re pur ricordare che in quel
la situazione essa avrebbe po-
tuto avere solo un significato 
reazionario. 

Percid il fatto che i ceti cat
tolici conservatori siano stati 
chiamati a svotgere un ruolo 
essenzialmente eversivo non 
mi pare che abbia danneggia-
to. come riliene lo Scoppola, 
Vequilibrio politico, ma sem-
mai. che abbia spinto la clas
se dirigente ad un atteggia-
mento piu intransigente sui 
principi liberali. e che la ne
cessity di combattere 3 conser-
vatorismo cattolico sia venrn-
ta in definitiva. a pesare in 
senso liberale. 

XJn'altra osservazione che po-
trebbe essere mossa alia rico-
struzkme deUo Scoppola rigvar-
da la scarsa attenzione deds-
cata alia situazione internazio
nale deUa Santa Sede. P diffi
cile comprendere la politico se
guita dal Vaticano verso lo 
stato italiano senza tenet con-
to di quella che. nello stesso 
tempo, essa seguiva verso ali 
altri stati europei. In fondo 
pur con fnfit i suoi aspetti 
specifici (che lo Scoppola met-
te assai bene in luce), la que
stione dei rapporti con U go-
verno italiano e solo un aspet
to delta politico europea del
la Chiesa. Motto ph\ numero
se ed mteressanti sono le pa-
gine che lo Scoppola dedica 
at problemi sociali Egli met-
le hi rUievo fl carattere eon-
servatore della politico conci-
liatorista e di alcuni tentativi 
che vennero fatti in tal sen
so da una parte e daU'altra. 
Nello stesso tempo rUeva che 
lo svHuppo di un movimento 
cattolico autonomo non oppori-
va facUmcnte controllabUe 
dalla classe dtHoente libera
te. Da do derwarono tncer-
terse, anche notevali, nella po
litico attwata daXlo Stato. fno 
al periodo giolittiano, in cui 
si vettnero a pom. sad piano 

pratico se non ancora su quel-
lo ideologico le premesse di 
una soluzione della questione. 

L'ultima parte del lavoro 
studia le posizioni della Chie
sa nella prima guerra man-
diale e poi nel dopoguerra. Lo 
Scoppola che ha gia ricorda-
to I'accostamento dei naziona-
listi ad alcuni ambienti catto
lici e I'utilizzazione del senti-
mento religioso che essi face-
vano per raggiungere i loro 
obiettivi politici. collega alle 
posizioni nazionaliste I'atteg-
giamento assunto verso la 
Chiesa da Mussolini che ritenne 
I'universalismo cattolico un uti
le elemenlo di sostegno ideo
logico dell'espansionismo fascl-
sta. Le pagine dello Scoppo
la sulla liquidazione del par
tita popolare e sulla precisa 
scelta politico effettuata in 
quel momento dalla Santa Se
de, sono moito chiare e preci
se ed i documenti da lui uti-
lizzatl sono assai eloquenti. 
Manca perd lo studio degli in
teressi economici che contribui-
rono a quella scelta politico, e 
del peso che i gruppi cattoli
ci capitalist!, ormai parte es-
senziale della classe dirigente 
ebbero suite decisioni che furo
no prese in Vaticano. 

Lo Scoppola ritiene che fl 

disegno della chiesa di «ser-
virsi del fascismo» per una 
< restaurazione dello stato cat
tolico > sta fallito presto e po
ne il problema * se e come 
Vequilibrio creatosi dopo U '31 
fra uno stato esteriormente 
confessionale. ma in realta in-
spirato ad un'ideologia anlicri-
stiana e la chiesa cattolico 
abbia inciso sulla religvosita 
del popolo italiano, sul modo 
stesso. per cosi dire, di esse
re del cattolico in Italia ». Ma 

forse si potrebbe osservare 
che si poti arrivare a quel-
Vequilibrio proprio per un cer-
to modo di essere del cattoli
co in Italia, e che questo mo
do andrebbe studiato meglio 

anche per gli anni precedents 
Anche per la Conciliazione 

sarebbe stato opportuno un at-
largamenlo del discorso sul 
piano europeo. ai rapporti del
la Chiesa con gli altri movi-
menti fascisti. La Conciliazio 
ne 4 un aspetto di una piu 
vasta politico di concordati e 
Vatteggiamento verso il fasci-
smo italiano 4 parte di quel 
lo che la Santa Sede assun 
se verso i problemi politici di 
fondo posti dalVinvoluzione 
della societa euroepa di que-
gli anni. Se ci sono tentativi 
di distinguere tra U falangi-
smo spagnolo ed fl fascismo 
italiano (che alia Chiesa ap-
paiono accettabili) ed fl no-

LA GRAFICA Dl JACK LEVINE 
; Si e inaugurate una personate dl Jack Levine. Per la prima 
I volta a Roma viene presentata 1' «intera produzione > di Jack 
I Levine nel campo della graJica: 40 acqueforti e btografie ese-
{ guite tra il 1962 e U 1967. accompagnate da un gruppo di 
1 disegni, quasi tutU studi dei quadri piu famosi dell'artista 
1 americano. Nato a Boston, nel 1915. Jack Levine e una delle 
i piu forti personaiita del «realismo > americano. Fu pre-
[ sentato alia Biennale di Venezia nel 1956 fra i < Pittori ame-
j ricani della citta >. Sue opere si trovano al Museum of Mo-
1 dern Art e nelle piu Important! coUezioni pubbliche e private 
I americane. 

zismo (di cui si respingono 
gli aspetti razzisti e pagani) 
e pur vero come scrive la Ci-
vilta cattolica nel 1937, che 
non si fosse data altra scelta 
tra < il comunismo internazio 
nalista ed ateo t da un lato 
ed il € socialismo nazionalista 
e pagano > dall'altro < la con 
clusione di ogni uomo ragione 
vole non potrebbe essere dub 
bia: perchi il minor male, 
anche se non si pud approva-
re positivamente, 4 sempre 
tuttavia da tollerare di prefe-
renza al male maggiore. es-
sendo per questo rispetto 0 
particolare considerazione. co
me dice S. Tommaso. qualche 
cosa di bunno: quid boni >. 
Ma negli anni successivi i rap
porti con U fascismo si fanno 
piu difficili. per la questione 
razziale e per lo scoppio del
la auerra. Su questa lo Scop
pola si ferma brevemente. ed 
anche a questo proposito oc-
corre osservare che i rappor
ti tra Stato e Chiesa in Ita- } 
lia non possono essere com-
presi pienamente se non si stu-
diano in relazione a quelli del 
Vaticano con tutti gli stati bel-
ligeranti. ed anche all'evolu-
zione della situazione mjlifo-
re e diplomatica. 

Aurelio Lepre 

Dalla « oscillometria » al ia « reografia » 

UNA TRAPPOLA DETTA 

Metodi nuovi di indagine per una diagnosi piu tempestiva e precisa e una piu efficace terapia 
Certo non e stato facile mu-

tare dl coipo lo schematlsmo 
dl un tempo, ma necessarto 
si, percbe con questo ttpo dl 
infermi la verita era che trop-
po spesso le cose non andava-
no come al sarebbe voluta 
Se un processo arterlosclerotl-
co, o dl altra natura, oolpt-
see talune arterte periferiche, 
U flusso drcolatorto nelle zo
ne corrispondenti tende ad 
essere ostacolato, sia per 1 de
posit! patologld che si stra-
tlficano sulla parete Interna 
dl tall arterte, nducendone il 
lume. sia per llndurtmento del 
le nareti stesse che risultano 
dl conseguenza. sempre me-
no capaci di contrarst e dl 
contnbuire perci6 alia spinta 
del sangue. 

n tessuto drcostante che do-
vrebbe essere nutnto da que
st! vasi non to e a sufXldeo-
sa, sopratutto non rtcere a 
sufneienza la quantita dl ossl-
geno dl cui ha bisogso, 0 
che per esempio nel caso de
gli artl Inferior! si manifest* 
cllnlcamente aotto forma dl 
dolor© locale, dolore che a-
sorge dopo che il soggetto ha 
camminato per alcuni metri 
cosirlngendolo ad arreeursl 
un po' dl tempo prima di ri-

Erendere U cammtno. 11 qua-
i tuttavia dopo ilmedesuno 

breve peroorao dovra essere 
ancora tnterrotto per la ri-
oomparsa delle Qtte dolorosa. 

E' un fenomeno ben nolo il 
cui grado dl Intenstta a dl gra-
•tta e stato misurato flnora 
ooi metodo dalla osctUome-
trta, regtstrando doe I'amplea-
sa dalla oecillaitord cotnph> 
te dall'ago dello sftgmomano-
metro • oonlrontaodola eon 
quella nonnaU, dl cui rlfuV 

tano tanto meno ample quan> 
to piii sclerotizzata, e quindl 
meno elastlca, e la parete ar-
teriosa dell'arto in esame. in 
altre parole quanto pro avaz> 
sato e U processo morboso 
endoarteriUco m qoaUa aooa. 

Oggl un esame del genere 
non basta pltt par due motl-
vl, che si rlchiamano ambe-
due alia sua groaaolanlta. Prt-
mo, percbe la cura par ave
re qualche efneada deve aasa-
re inizlata al prtmlsslmo so-
prossimarsl del mala, aalga 
Insomma una dl«gr>osl preco
cissima, quando doe Is ar
terte pur tneomtneiando ad 
alterarsl rlmangono ancora ab-
bastanza elastiche da dare un 
reperto osdllometnoo oorma-
le o quasi. L'esatne risulta 
cosl incapace dl destara Tal-
larme in tempa D secoodo 
motivo della sua tnsufflcleo-
za. al flnl diagnostic!, a U 
fatto flnora craacurato cha 
esso non sempre rtspecchia 
u quadro effettrfo delta al-
tuazlone, In quanto mentra d 
segnaia, pro o meno bene, to 
stato della arterta prtnclpale 
nulla d rivela delle sua ra-
mlficazioni mlnorl, vale a di
re della rate artartoiara a ca
pillar*. 

Ora, ilmpona&ta par la ou-
trtziooe a roasigenaalona del 
tessuu e proprto qoasta rata 
a non 1'arterta prmdpala. In 
prauca puo verlflcarsl U ca 
so cha queatlUttma ala ID ana 
carta misura oatrulta, ma che 
•J ata tBcramanuia a tal pun-
to una droolaskme ooUawra-
le da aoddlsfara 0 
gno del UsautL aj 
allora un reperto oacHloma* 
trloo patotogtoo aanaa cbe fl 

sia (ne si manifest! con do
lore) alcuna sofferenza del 
tessutL 

O pu6 succedere l'opposto: 
che u processo sclerotic© in
teressi prevalentemente 1 va
st mlnorl, arteriole e capllla-
rl, 1 quail per essere in buo-
oa parte ostrultl. e dunque 
inadata ad irrorare U tessu
to tn cm si trovano, ne pro-

fl patlmento che al 
esprime col sintomo dolore, 
a iaddove al tratU dl am n> 
feriori con la tipica claudlca-
zione tntermittente. Tutto d o 
mentre nel contempo Tarterla 
piu grossa della sona to que
stione. poco o nulla sclero
tizzata. rornlsce un tndlce o-
sdllometrlco presso a poco 
normala 

In breve, roscUiometrla. tn-
dlcandc lo stato delTarterla 
prtnclpale a non dl tutta la 
drcolasione tocala, tradiaoa la 
sua trequente InattendlbUita, 
Oggl 11 metodo dl Indagine 
piu eorretto e ia reogritia. 
cbe reglstrs per tramite dl 
due elettrodl situaU a roonte 
e a •»!!• dells test* to esame 
llntenslta del flusso sangul-
gno complesslvo. Metodo pro 
perfetto sia perch* controlla 
tutta la rate drcolatorta to
cala sia percbe sensibtltsslmo 
flno a dexnmzlare le piu mo
dest* menomaxlonl tnuttall; 
quindl prenoao oltre cbe per 
la diagnosi eaatta anche per la 
diagnosi preoooa 

Ifa fi * un secoodo posar 
Due error* da erttar* oo* rV 
guarda la tarapla. l"uso del 
vaaoduatatorl o I'avantuale h> 
tarvaoto sul aimpauco. Par 
1 pruxu, a ehtaro en* eael agl-
aoono an vaal cbe alaao an
cora In grado dl dUatanf, cbe 

abblano pareu ancora elasti
che. e non certo su quelli 
lndunti dalla sclerouzzazione 
Succede allora cbe 11 flusso 
sangulgno. col dilatarst del va
si sanl verra convogliato ver
so dl essi e con do sottratto 
to parte al vasi ostrultl cbe 
gia per ia loro ostruzione oe 
contenevano poco. 

Senza oontare cbe la vasocU-
latazJone determlna un abbaa-

samento della pressiooe sangiu-
gna, e dl conseguenza un tnl-
nore lmpulso alia droolazlooe, 
con 1'effetto dl un afflusso 
sangulgno rldotto cbe pegglo-
ra le cose Pertanto t vasodila-
tatorl sono. to tinea dl mas-
sima, da esdudere. salvo che 
to stato della rete drcolato-
ria locale nun sta ancora co
sl buono da glovarsene, O che 
vuol dire che U si user* pre-
vio conuolto raografloo, do
po doe aver eonstatato coo 
la reografla cbe la loro eon> 
ministrazlone tnlgUora, a non 
peggiora, linoraslona della 
parte amnialata 

Un eontroUo anatogo e og
gl uCnrvfuAO pftoO* di HfOt-
gers! alia simpatectomla Per 
non tncorrere to un'operazio-
ne che potrebbe tlwlarai fal-
Umentare bast* una sempiice 
prova: eon sostanae simpatt 
coliuche si biooca tl stmpatt 
co e pot al eesgue la raograv 
fla per vedere M a quanto 
sia stato mlguorato dalla *> 
sclusione chlmiea del datto 
simpatleo I'afTluaao aangmgoo, 
deddendo dl toterranlr* ool 
btaturt solo osi oaao aba at 
nrora ala rttultata poctttfa. 

Gat tano Lis! 

Esposti a Roma la 

Vostok di Gagarin e 

il suo razzo vettore 
Sard presente e partecipera ai congressi scientifici il cosmonauta Gher-
man Titov — Nel padiglione sovietico anche plastici e modelli di cen-

trali nucleari e numerose apparecchiature elettroniche 

L'astronave Vostok, la nu
mero uno. quella di Gagarin: 
il suo razzo vettore; e poi, in 
persona, Gherman Titov. il 
sccondo cosmonauta della 
URSS e del mondo. Sono que-
ste le principali attrazinni — 
tutte e tre sovietiehe — dcl-
1'edizione di quest'anno del
la « Rassegna internazionale 
elettronica. nucleare e telera-
diocinematografica >. che si 
tiene al Palazzo dei Congres
si dell'EUR dal 27 mar/o al 
7 aprile. 

La rassegna di quest'anno 
e la quindicesima. e si deve 
dire che di anno in anno 
questa iniziativa e venuta ac-
quistando sapore. Anni fa. 
era dominata dagli stands 
delle for7e annate, che in-
teressavano solo gli scolari: 

.e da quelli delle ditto com-
merciali. che interessavano e 
intercssano soprattutto altre 
ditto commerciali. e un no' 
meno i tecnici specializzati. 
In alcune edizioni. il CNKN 
ha fornito il principale ele-
mento di interesse. con ade-
guate presentazioni di impian-
ti e progetli nucleari: cosa 
che non manchera nemmeno 
quest'anno. II tema spaziale 
d stato sfiorato spesso. ma 
solo un paio di volte, se ri-
cordiamo bene, svolto con una 
certa pertinenza. mostrandn 
almeno riproduzioni accurate 
di veri satelliti artificiali. 
Comunque. di anno in anno 
la partecipazione si e arric-
chita. e l'interesse accre-
sciuto. 

La nuova edizione scgna 
tuttavia — si puo affermarlo 
anche prima di averla vi
sta — un sostan7iale passo in 
avanti. II vettore della Vo
stok b lungo cinquanta metri 
e pesa p:ii di nttanta tonnel-
late: 6 un mostro. Ed e la 
prima volta che un missile 
di tali proporzioni viene mn-
strato al pubblico italiano. Fi-
nora. chi non ha mai avuto 
1'occasione di assistere alia 
parata del 7 novembre sulla 
Piazza Rossa di Mosca. ne 
aveva visti di simili solo al 
cinema o in televisione. Date 
le dimensioni. il mKsile d 
esrx)sto all'esterno del padi
glione sovietico. che a sua 
volta e all'esterno del Palaz-
70 dei Congressi. sul grande 
piazzale. 

AH'interno del padigl'one. 
invece. c'd non la riproduzio-
ne. ma proprio la stessa au-
tcntica astronave di Gagarin: 
la prima che abbia portato un 
uomo nello spazio. in volo or-
bitale. il 12 aprile 1961. Ac-
canto. sono esposte le appa
recchiature che vengono im-
piegate nelle imprese spazia-
li sovietiehe: le tute e i ca-
schi dei cosmonauti. i cam-
pioni delle speoiali confe7io-
ni adottate per la loro ali-
mentazione. nnnche ennie dei 
documenti relativi alle im-
nresc spa7i"ali sovietiehe che 
hanno fatto primato: primo 
satellite artificiale della Ter
ra: primo uomo nello snazio: 
prima fotografia dell'altra 
faccia della Luna: primo al-
lunageio. cccetera. E' espo-
sta anche la sta7ione cosmi-
ca Proton, che 6 un vero e 
proprio laboratorio cosmico. 

H contcnuto del padiglione 
sovietico non e solo spa7i"al<\ 
Vi si vede infatti anche un 
plastico della centrale nuoloo-
elettrica di Belovarsk. intito-
lata al nome di Kurciafov. e 
un modello della centrale nu-
cleo-elettrica mobile « Tes-3 ». 
nonche profietti relativi a 
reattori c veloci » e a impian-
ti nucleari di desa!ina7ione 
delle acque. in corso di co
st nmone sul Mar Caspio. 
Sempre nel padiglione sovie
tico. si potranno vedere nu-
memsissimi aoparecchi elet-
tronici. e molti tip! di laser: 
quel sistema che permette di 
CTear<» fasci di raegi lumino-
si edrcmamenfe omoeenei e 
paralleli. percio atti alia tra-
»:mi«:R:one di enercia p in nar-
ticolare di <e?nali. Vi «y»i-an-
no infine i ben noti nrodotti 
della induMria fotografica «=o-
\ietica. sempre di erande in
teresse oer gli amatori. 

Ma abbiamo detto che sara 
presente Gherman Titov. il 
secondo cosmonauta. che per-
corse orbite su orbite. per 
25 ore o 18 minuti. con la 
Vostok IT. neH'agosfo 19fil 
Titov partedpera anche ad 
alcuni dei congressi scientifi
ci che si terranno. come sem
pre. accanto alia Rassegna. 
Naturalmente. con lui parteci-
peranno a questi congressi. 
come osni anno, molti altri 
specialisti sovietici. e di altri 
paesi socialtsti. Fra i paesi 
sorialisti. oltre 1TJRSS. anche 
la Polonia parted pa alia Rav 
seena con un proprio padi
glione. 

Rispetto all'anno scorso. del 
resto. la partecipazione este-
ra risulta notevolmente ae-

cresciuUi. Vi sara una pre-
senza dell'Kuratom (l'ente 
nucleare dei «sei»), per la 
prima volta: essa sara arti-
colatn sui sei paesi membri. 
Per l'ltalia. la partecipazio
ne di maggior interesse sara 
rappresentata ancora una vol
ta dai grandt enti pubblici: il 

CNKN. l'ENKL. il Consigllo 
Na/ionale delle Ricerche. Im-
iwrtante sara anche la par
tecipazione industriale. atcre-
sciuta del 18 |>er cento ri
spetto all'anno scorso. 

C. S. 

La < Vostok » esposta all' EUR 

Fu presidente del CNR 

E morto 
il professor 
Colonnetti 

Aveva 81 anni • Snsegno a Torino, Pisa e Genova • Si 
segnald per ricerche geniali e per I'aftivifa progeftislica 
Membro di numerose Accademie ifaliane ed esfere 

TORINO. 21 
E* morto la scorsa notte 

nella sua abitazione. in Cor
so re Umberto. il prof. Gu
stavo Colonnetti, presidente 
emerito del Consiglio naziona-
le deJle ricerche. D prof. Co-
lonnetri, ch<» ttvpva RI anni, 
era ammalato da molti mesi. 

Gustavo Colonnetti si era 
laureato in ingegneria civile 
e diplomato in ingegneria 
elettronica nel 1908 e nel 1909 
al Politecnico di Torino, dove 
aveva conseguito anche. nel 
1911, la la urea in matemati-
ca. Nel 1910 divenne assistente 
di scienza delle costruzioni e 
nd 1911. sempre alia facolta 
di Ingegneria di Torino, assi
stente per costruzioni strada-
11 e idraulkhe. Nel 1911 fu 
norrdnato professore straordv 
nario di meocanjea applicata 

alle macchine e alle costru
zioni nella Scuola superior* 
di Genova. 

Per la sua attivita e la 
sua esperienza didattica si 
segnald anche in altre sedi 
universitarie italiane: nel 1915 
e professore ordinario di 
scienza del!e costruzioni a Pi
sa: nd 1920 passo al Poli
tecnico di Torino come pro
fessore di meccanica tecnica 
superiore. poi di scienza delle 
costruzioni sino al 1956. Del 
Politecnico fu direttore da! 
1922 a] 1925. 

Nel '43-*45 si rifugid in Sviz-
zera e al suo ritorno fu nomi-
nato. flno al 1956. presidente 
del CNR Le benemerenze del 
prof. Colonnetti nel campo 
culturale e scientifico sono te-
stimonia'e in piu di quattro
cento memorie e saggi: egli 
si segnalo oltre che per ge
niali ricerche anche neH'atti-
vita professionale progettisti-
ca: a questo riguardo vanno 
ricordati i suoi studi sulla con-
servazione della Torre di Pisa. 

D prof. Colonnetti era dot-
tore hnnnrix rmuwt delle ur**-
versita di Tolosa. Losanna, 
Poitiers e Liegi. In Italia era 
membro deirfccademia delle 
scienze di Torino, della Acca-
demia nazionale dei Lincei, 
dell'Istituto lombardo di scien-
ze: aU'estero era socio della 
Pontificia academia scientia-
rum; della Academie des 
sdences de Institut de Fran
ce. dell'Accademia delle scien-
ze di Polonia. < 

Ai famuiari del prof. Colon
netti giungano le condoglianm 
deH'Unita. 
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