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FORTEBRACCIO 

« A SUN MAC PAROLE » ~ 

«Caro Fortebraccio, so-
no una anziana insegnante 
elementare di Torino e un 
mio figlio comunista. mi 
porta spesso a casa I'Unita 
e mi segnala i suoi art!-
coli (...). Seguendo i suoi 
continui attacchi al diret-
tore della Stampa per la 
poca chiare?za dei suoi 
scritti ho finito col restar-
ne suggestionata e a volte 
trovo incomprensibile o 
quasi cio che una volta 
mi pareva per lo meno ab-
bastanza chiaro, anche per 
me che non mi intendo 
certo di politica. Vorrei 
quindi rivolgerle una pre-
ghiera: seguitl pure a fa
re dell'ironia sugli artico-
li di Ronchey, ma perche 
non chiarisce ogni volta 
come andrebbero dette se-
condo lei le cose che trova 
espresse oscuramente? Per
che criticare va bene e 
puo anche essere diverten-
te, lo riconosco; ma per
che non facciamo vedere 
noi per primi come farem-
mo al posto di coloro che 
giudichiamo? Scusi e mi 
creda sinceramente Una 
maestra torinese ». 

« Gentile Signora, ho at-
tentamente pensato al suo 
suggerimento, in cui sono 
trasparenti I'ironia e la 
sflda, e se tra qnalche ri-
ga proverb a farle vedere 
con un esempio come vor
rei che fossero scritti gli 
articoli di Alberto Ron
chey, desidero che Lei con-
sideri come il direttore del-
la " Stampa " non debba 
soltanto emendarsi ma ad-
dirittura redimersi, dato tl 
suo lungo e imperturbabi-
le passato di scrittore in-
ternazionale, ami cosmico. 
Prendiamo per esempio il 
suo ultimo articolo di do-
menica scorsa (13 feb-
braio) dedicato alia " brut-
ta crisi". Ecco come avreb-
be dovuto scriverlo lui e 
avrei voluto leggerlo io. 
Senta. "La bruta crisi — 
O'l rasonament o '1 caos — 
'Nt '1 public ritual d'la cri
si, La Malfa a l'e come 
col omo ambacuca a la 

festa, ca l'avla gnente 
d'aot da fe che ricordele 
a 1'imperatdr Carlo V che 
'd co chiel a l'era mortal 
e vulnerabil. Al dl d'an-
cheui l'imperator a l'e '1 
potere politic, c'a fa ande 
avanti '1 mecanismo da 
svilup d'la sdcieta. Me
mento mori: a l'infora 
d'na "ditatura d'pian" so-
vietica ca ta sgnaca, a je 
nen 'n alternativa al " mo
del " d'ades d'economia 
mlsta ocidental, anche se 
la version italiana ad col 
model a 1'6 'n crisi. Ciula: 
gnune ilusion, as seurtira 
nen da la crisi par an mi-
racol dal cas o dal caos. 
I' aute ipotesi a sun mac 
parole e parole. I .a Jugo
slavia a l'a nen savu dl-
mostre d'esi 'n ters model; 
la Cecoslovacchia a l'a nen 
podu. La Cina, come l'a 
dit Karol. rapresenta " 'n 
Utopia ugualitaria 'd pai-
san pover ", lontanisima da 
noi; Cuba a l'e ancheui 'n 
padiglion d'esposision so-
cialistica - tropical finansia 
dai rusi". 

« Questo & il primo ca-
poverso dell'ultimo artico
lo di Ronchey tradotto in 
torinese e la mia idea & 
che egli dovrebbe scrivere 
in dialetto: una volta in 
veneziano, un'altra volta in 
bolognese. una terza volta 
in napoletano e cosl via. 
Abbiamo letto cose sue 
dijflcilissime. in questi ul-
timi tempi. Non poteva al-
meno allettarci con i tito-
li? "La brulta crisi", va 
bene, i ineccepibile. Ma 
vuol mettere come ci sa-
remmo sentiti piu a nostro 
agio se la terza volta, per 
esempio, I'Ingegnere aves-
se intitolato piu semptice-
mente: " 'Na schifezza"? 
Rilegga, la prego, la mia 
traduzione e veda come 
tutto risulta piu lineare, 
piit comprensibile e piu 
chiaro. Ah, Signora, lei non 
sa come vorremmo avere 
Alberto Ronchey sempre 
piu vicino a noi e smet-
terla, finalmente, di sentir-
ci cosi soli. Cerea, gentile 
Signora, e mi ricordi cor-
dialmente a suo figlio ». 

FINALMENTE E' TORNATO 

a Caro Fortebraccio, fi
nalmente l'ing. Filippo Fu-
sco ha aderito al PLI. In 
verita pochi sanno chi sia 
questo " strenuo assertore 
della liberta", e forse fi-
no a ieri non lo sapeva 
nemmeno lui. Ma la lette
r s che ha indirizzato al 
PLI merita la tua atten-
zione e, chissa, anche una 
tua lieve alterazione feb-
brile, provocata dal ter
rors che potra forse ispi-
rarti l'inopinata apparizio-
ne di questo "combatten-
te implacabile contro il 
comunismo ateo e mate
rialists ". Come ti sent!, 
caro Fortebraccio? II tuo 
C. L. • Napoli». 

Caro L., Jai male a scher-
zare, anche se scnto che la 
tua intenzione e affettuo-
sa. Tu vuoi rincorarmi, lo 
capisco bene, ma io non 
mi dissimulo il pericolo 
che rappresenla questo ri-
torno dell'ing. Fusco al 
PLI in un momento cosl 
delicato e difficile della 
nostra vita nazionale. L'in-
gegner Fusco, come mill-
tante dell'VMl, era dor-
miente: che cosa pub tare 
infatti un monarchico se 
non appisolarsi? Ma ades-
so, che sara di noi? Jo 
voglio che i miei lettori 
leggano la lettera che l'ing. 
Fusco ha inviato of diri-
genti napoletani del PLI, 
cosl non sard io solo a 
tremare Eccola: «Dopo 
lunga, serena ed attenta 
riflessione, ho deciso di 
chiedere I'iscrizione al PLI. 
Per me trattasi di un ri-
torno. piu che di un pas-
saggio ad altro partito. Ri-
torno al mio partito d'ori-
gine. a cui mi iscrissi stu-
dente nel primo dopoguer-
ra e dal quale, con profon-
do travaglio dell*animo 
mio. mi volli allontanare 
allorquando si ritenne vo-
lergli dare una sterzata ed 
una deviazione non confa-
cente agli ideali tradizio-
nali miei e di buona par
te degli iscritti R'torno al 
partito che oggi. come 
quando mi i?cnssi. rappre-
senta lo specchio fedele dei 

miei ideali dl buon Italia-
no. di convinto democrati-
co, di strenuo assertore 
della liberta, di combat-
tente implacabile contro il 
comunismo ateo e materla-
lista ». (<i 11 Matlino » del 
9 febbraio). 

Tu ridi, caro L., ma sei, 
scusami. un incosciente, 
perche a parte il fatto che 
il direttivo citladino del 
PLI non solo ha accolto 
all'unanimila nel partito 
l'ing. Fusco, ma lo ha an
che « cooptaton nel diret
tivo medesimo, vale a 
dire, oh Dio, nel suo se-
no, la notizia di questo 
formidabile rttorno si £ 
subito sparsa all'estero, 
specialmente negli ambien-
ti liberali internazionali, 
che hanno immediatamente 
reagito mandando a Napo
li uno dei loro piu pre-
stigiosi esponenti. Ce ne 
da notizia lo stesso « Mat-
tino » che propria accanlo 
alia lettera del grande rien-
trato, pubblica la foto di 
un signore in turbante, il-
lustrata da questo testo: 
«E' giunto nella nostra 
citta il fachiro Cojcaj 
Sigchemaal. famoso per 
le sue passeggiate su ve-
tri di bottiglia, su chio-
di e su puntine da dise-
gno. II suo segreto? Ha 
sempre usato il Callifugo 
Ciccarelli, che anche voi 
potete acquistare in tutte 
le farmacie». Ora, i ben 
vero che il grande Cojcaj 
usa il Callifugo Ciccarelli, 
questo e~ innegabtle. ma 6 
anche vero che appena 
giunto a Napoli il fachiro, 
camminando su puntine da 
disegno, si d subito recato 
alia sede del PLI, dove era 
atteso dal Direttivo citta-
dino i cui membri, distesi 
su vetri di bottiglia, gli 
hanno presentato Vina. Fi
lippo Fusco, che si appres-
sta a combattere implaca-
bilmente il comunismo 
ateo e mnterialista Natu-
ralmente comincera a com-
battcrlo non subito, ma 
fra una ventina di mintttt 
Adcsso 6 passato dalla far-
macia qui accanto a com-
perare il callifugo 

GRAZIE E SALUTI 

Ho interrotto per due 
settimane di nngraziare i 
molti lettori che mi hanno 
scritto. Ricomincio a far-
lo ora e continuerd le pros-
sime settimane: Antonio 
Moreschi, Milano - Silvana 
Brugo. Romagnano Sesia -
Bindo Benedetti, Viarcg-
gio Antonio Loscerbo. So-
verato Vitaliano Bemini 
e Luciano Bottini. Padova • 
Ezio Opizzi. Cremona - Iva-
na M. Dall'Aglio. Roma 
(hai visto che l'ho cucina-
to come volevi tu?> - Una 
ragazza di Torino della 
quale non riesco a decifra
re il nome. ma ncambio 
le sue grad.te affettuosita 
- Ettore Miio, Napoli - Ro 
sario Di Finizio. Milano -
Maro Mrrluzzi. Villa Vi-
centtna Enri'-o. Ca^teldel-
fino Aroldo Rossi. Fiden 
za Salvatore Trieste, Ni-
cotera - Filippo Santama 
na. Messina Giovanni Pa 
lagi, Firen2e > Giovanni 
Delia Putta, Pordenone • 
Sebastiano Napclitano, S. 
Salvo Giuseppe Benetti, 
Carrara - Enrico Menduni, 
Firenze Giuseppe Perxi-

no, Napoli - Santo Recepu-
to, Mineo - Ivo Ferrero, 
Torino - Alfio Tarullo, 
Brindisi - Rosalia Simonet-
ti, Milano (mi capitera. ca-
ra Signora, di utilizzare i 
dati che gentilmente mi 
fornisce) Giovanni Del 
Giudice. Ban - Francesco 
Porfido. Santeremo Fran 
ccsco Ghirelli, Gubbio 
Guido Monticelli. San Fre 
diano - Gino Sualanca, Ro
ma • Un gruppo di compa-
gni della Sezione Di Vitto 
rio. Pescara - Mauro Be-
nett'.ni, Siena - F P.. Pi 
sa - Andrea Benetti, Tra-
date - Carlo Andretta e die 
ci suoi compagni di scuola 
- Giorgio Salmoso, Carra 
ra - Guido Botticelli, Ver-
giate « Un lettcre e ami-
co ». Roma Marco Pal 
chctti. Imola Arnaldo 
Parrabi, Torino Giulio 
Scuziani. Lov^re « II cac 
ciatore» • Un gruppo di 
lavoratori della Olivetti di 
Ivrea • Carla Manzi. Geno 
va • Pasquale Rajola, Na-
noli • Livio Berardo. Ver 
zuolo. 

Fortebraccio 

• • . ' L'OFFENSIVA DELLA LEGA COMUNISTA JUGOSLAVA 

A Zagabria dopo la tebbre 
Situazione di crisi aff rontata con un rapido e risoluto intervento - II nazionalismo, espressione tradizionale di piu 
profondi malesseri - II comportamento della classe operaia - Relativamente favorevole il momento internazionale 

Dal nostro inviato 
ZAGABRIA, febbraio 

Torno a Zagabria, capitale 
della Croazia, oggi che la 
tempesta e passata. La crisi 
e stata seria. I fatti sono 
recenti. Tutti i massimi di 
rigenti della Lega comunista 
in quella che d per ordine 
di grandezza la seconda delle 
repubbliche jugoslave, sono 
saltad. Al loro posto ho tro-
vato un nucleo di dirigenti 
nuovi, assai meno conosciuti. 
II movimento nazionalista. 
che si era manifestato con 
aggressivita. e stato colpito 
seriamente. La situazione e 
di nuovo calma. II piccolo 
terremoto sembra ormai al-
le spalle. anche se la scossa 
salutare che esso ha dato 
a tutto il paese (e non sol
tanto alia Croazia) fa ancora 
sentire i suoi effetti. E' su-
bentrato il momento della ri
flessione. Anche la Lega ha 
parlato al paese con la sua 
recente conferenza nazionale, 
e ha presentato un sua pro-
gramma di azione. Vi e dun-
que per tutti di che fare 
un bilancio critico approfon-
dito. 

Ho trovato gli jugoslavi sia 
qui che a Belgrado (e non 
parlo solo dei dirigenti po
litico assai polemici con una 
gran parte della stampa occi-
dentale, cui si rimprovera di 
avere drammatizzato le vi-
cende del loro paese al di 
la del lecito. descrivendolo 
in preda a una disgregazio 
ne inarrestabile e prossimo 
alio sfacelo politico. E' vero 
che un grido d'allarme, assai 
preoccupato. era venuto dagli 
stessi capi jugoslavi (Tito per 
primo) all'inizio. al momento 
cioe in cui si era deciso di 
affrontare la strisciante dis 
sidenza croata con un'azione 
rapida ed energica prima che 
fosse troppo tardi. Ma e ve
ro anche — si aggiunge — 
che l'eco k poi stata ingi-
gantita dalla stampa all'este
ro. Effettivamente 6 abba 
stanza singolare leggere in 
un editoriale del Times di 
Londra che gli avvenimenti 
croati « hanno - fatto sorgere 
interrogativi circa l'intera na-
tura deH'esperimento jugosla-
vo di decentramento e di 
democratizzazione >. quando 
lo stesso giornale non sem
bra certo porsi domande ana-
loghe davanti ai ben piu 
drammatici eventi che scuo-
tono I'lrlanda. 

Gia a meta dell'anno scor-
so mi era capitato di di-
scutere con uno dei dirigenti 
jugoslavi — poiche il tema 
era anche allora al centro 
dei dibattiti — quali fossero 
i rischi che il nuovo accesso 
di febbre nazionalista poteva 
far correre all'unita della Ju
goslavia e mi ero sentito 
dire: « Questi pen'coli ci sono 
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chiari e non li perdiamo di 
vista. Ma non dobbiamo nep-
pure ingigantirli. Sappiamo 
benissimo dove sono e chi 
sono i nazionalisti nel nostro 
paese e, qualora lo ritenes-
simo necessario. potremmo 
colpirli nel giro di 24 ore. 
Ma cid che ci interessa non 
e - semplicemente colpire. 
quanto piuttosto affrontare 
in modo politico — non sol
tanto amministrativo — i pro
blem] che ci stanno di fronte 
e che sono problemi poli-
tici >. Quando ho rivisto ades-
so quello stesso dirigente. non 
e stato difficile constatare 
come quell'analisi si fosse ri-
velata alia prova dei fatti 
sostanzialmente fondata. 

A chi pronosticava lo sfal-
damento e la rovina del loro 
paese 6 certo che oggi gli 
jugoslavi possono contrappor 
re argomenti di peso. In 
Croazia si era determinata 
una situazione realmente pe-
ricolosa II nazionalismo ave 
va ormai costituito i suoi 
centri organizzati e tendeva 

negli ultimi mesi ad assu-
mere improponibili tinte scio-
viniste e separatiste. Ma il 
guaio maggiore non era nep 
pur questo, quanto piutto
sto l'alleanza politica che si 
era creata (obiettivamente o 
soggettivamente, poco impor-
ta a questo punto) fra quella 
corrente e il nucleo dirigen 
te dei comunisti , croati. Su 
questa via si era arrivati 
alio sciopero dell'universita. 
che minacciava di mettere in 
moto un fatale meccanismo 
di agitazioni. di polemiche e 
di scontri. E' il punto in 
cui si e deciso di affron 
tare la crisi. Ebbene, si e 
riusciti. almeno sinora. a far-
lo senza pagare uno scotto 
troppo elevato. cine senza in 
frangere nessuna delle rego-
le costituzionali o delle nor-
me di dibattito democratico. 
che sono prevalse nel paese 

D gruppo - dirigente croato 
e stato rovesciato non solo 
con un intervento dall'alto. 
ma anche con una battaglia 
politica nel partito stesso (la 

seduta del Comitato centrale. 
dove le loro dimissioni sono 
state accolte, e stata ampia-
mente trasmessa per televi-
sione) sebbene i capi avesse-
ro distribuito non pochi po-
sti di responsabilita ai loro 
simpatizzanti. In teoria. sa-
rebbe stato lecito temere che 
il cambiamento provocasse a-
gitazioni: queste invece non 
ci sono state. Ne vi sono 
stati turqamenti . reali nel-
I'ordine' pubblico. ecc'ettuata 
qualche manifestazione. piut
tosto modesta. di student!; 
ne si e dovuto far ricorso a 
mezzi di eccezione. La stessa 
azione repressiva contro il 
movimento nazionalista vero 
e proprio. rappresentato dai 
gruppi dirigenti della tradi
zionale associazione cultura-
le. la Matica croata. e da 
alcuni circoli universitari, e 
stata assai contenuta. 

I processi che si prepa-
rano (con ogni garanzia le
gale. compresa la presenza 
degli awocati sin dai primi 
interrogatori deHMstruttoria) 

nguardano crimini circoscnt-
ti, ben previsti dal codice. e 
si imperniano soprattutto su 
casi di collegamento con la 
emigrazione ustascia, cioe con 
i gruppi all'estero che si ri-
chiamano al vecchio stato-
fantoccio fascista. creato du
rante la guerra in Croazia 
dagli occupanti - tedeschi ed 
italiam Ma soprattutto non 
k stato modificato il corso 

,^olitigo che e tipico deUsp-
:'cialismo jugoslavo. nonostah-
, te le sollecitazioni che - in 
questo senso potevano es-
serci. . ' - ' • 

Tutto in ordine. dunque? 
Ebbene. no. La Jugoslavia ha 
rivelato motivi di coesione 
assai piu solidi di quanto 
non pensassero molti dei suoi 
critici. impressionati dalla vi-
vacita con cui si manifesta-
vano apertamente i suoi con
trast!. La struttura politica 
del paese. forte dell'indiscus-
sa autorita di Tito, ha di-
mostrato capacita di azione 
misurata ed efficace. Tutto 
questo e vero. Ma il peg-

Dai piu antichi metodi alle piu recenti tecniche 

II test per accertare la gravidanza 
Le tribu primitive che attribuivano la maternita ai raggi della luna - Nei manoscritti degli an
tichi Egizi i primi esperimenti per la diagnosi - In che cosa consistono i procedimenti scien-
tifici di oggi . Sempre piu esigua la percentuale di errori - Una prova da fare (quasi) in casa 

E' apparsa in questi giorru 
su molti quotidian! la notizia 
che saranno presto messi in 
commercio anche nelle farma
cie dei reattivi gia pronti. 
che permetteranno alle donne 
di sapere se sono c no in 
attesa di un figlio. Lo sa 
pranno prima delle quattro 
settimane dal presunto con 
cepimento che occorrev.ino fi 
nora perche i test o.dogici 
piu comunemente adottati po 
tessero fornire ana nsposta 
sicura. 

Oggi si pud liagncsticare 
lo stato gravidico assai pre 
sto, anche prima li qunttor-
dici giorni dal concepimento. 
in base a tecniche :mmun*»-
logiche che. gia da tempo 
conosciute, sono -state ora 
perfezionate e rese &S£ai sen 
sibili e sicure. 11 rijon»»c:-
mento dello stalo grav;dco 
in epoca precoce. prima an 
cora cioe che ne siano n-
levabili i segm fisici cd oste-
tici, non rappresenta solo 
una risposta ad una cario-
sitA piu che giustificata, ma 
pud essere una esigsnza cau 
sata da necessita di ord ne 
ciimco. Queste nec»\ssi:a nioi 
to spesso possono presentare 
carattere di urgenza perche 
un tempestivo Accertamenio 
pu6 evitare che ' la ^cs.Ante 
compia tutte quelle impru-
denze che nelle prime setti 
mane possono compromer.t^re 
la gravidanza. Ma possono es
sere anche urgenti quando s; 
presentmo condizioni ;atologi-
che, come la gravidanza ex
trauterine o la minaccia di 
aborto. che esigono una esat 
ta e sollecita diagnosi. 

Fra le tribu molto primi 
tive 1'avvenuto concepimento 
di un figlio non era oolle 
gato con l'interruzione del ci 
d o mestruale, ed in verita 
neppure all'atto sessuale. era 
avvolto piuttosto nel mlstero 
di credenze magi che per le 

Juall la maternita era opera 
l splrltl o ftddlrlttura del 

raggi Iunari; quindi il pro-
blema di stabilire se una 
donna era in attesa di un 
figlio non era neppure con
siderate. 

Tuttavia gia gli antichi Egi
zi. come ci tramandano I 
loro sacri manoscritti. iveva-
no studiato un sistema per 
stabilire o escludere io stato 
di gravidanza: essi infatti se-
minavano in recipienti di ter
racotta dei chicchi di grano 
cbe annaffiavano con .'urma 
della paziente, ed in base alia 
velocita con la quale 11 gra
no germinava. traevano 'a la 
ro diagnosi. 

Questo sistema. anche se 
non molto rap;do. e proba 
bilmente assai poco iicuro, 
lumeggiava in un certo senso 
le attuali conoscenze scienti-
fiche in base alle quali pos-
siamo oggi riconoscere con I 
nostn mezzi di laboratorio Io 
stato iniziale di gravidanza. 

Queste prove si basano su 
quelle variazioni qualitative e 
quantitative degli ormom ses 
suali che vengono eliminati 
per mezzo delle urine e che 
si manifestano anche precoce-
mente quando la gravidanza 
e In atto. II loro dosaggio 
quantitativo viene effettuato 
usando come rivelatori ani
mal i di laboratorio. per mez
zo di tecniche che consento-
no di raggiungere la elevata 
specificita e sicurezza richie-
ste da questo tipo d i . ana-
lisi. 

L'urina della donna che a t 
tende un figlio contlene in
fatti un ormone particoiare. 
la gonadotropina corionlca, 
che induce negli animali in 
cui viene miettata delle rispo-
ste specifiche a livello delle 
ghiandole sessuali. Se ad e-
sempio si praticano Imezioni 
endovenose dell'urina da esa 
mmare ad una conlglia, si 
vedra che, se questa provle-
ne da una donna in stato 
gravidico in atto, dopo due 
giorni nelle ovale della be-

6tiola si presentano le carat-
teristiche di una ovulazione 
indotta, Lo dimostra la su-
perficie ovanca sulla quale 
spiccano I follicoli in cui si 
annida la cellula uovo. grossi 
come granelli di miglio e di 
colore rosso scuro. mentre 
tutto il resto dell'apparato ge 
mtale. utero e trombe. appa 
lono tumidi e congestionati. 

Questa reazione (reazione di 
Friedman) pud dare responsi 
abbastanza precoci, anche do
po due o quattro giorni dalla 
mancata mestruazione. ma e 
assai costosa perche richiede 
particolari cure nella stabu-
lazione delle coniglie e non 
da una nsposta immediata in 
quanto la prova richiede 48 
ore di tempo. 

Recentemente si e ricorso 
per accertare la • gravidanza 
a metodi immunologici che 
riuniscono il pregio della pra-
ticita di - esecuzione. la pos-
sibilita di ottenere una ri
sposta immediata e una mag
giore attendibilita. II pnnci-
pio sul quale si basano que
sti test sta nel fatto che la 
gonadotropina corionlca (1'or-
mone presente in gravidanza 
non solo neU'urina, ma anche 
negli altri liquid] b:ologici) 
ha la proprieta di compor-
tarsi da antigene, cioe sti-
mola neirorganismo la for-
mazione di anticorpi specific! 
che tendono • a reagire con 
esso anche in vitro. 

Ponendo quindi una goc-
cia di urina o una goccia 
di sangue a contatto con sie-
ro contenente antigonadotro-
plne. In presenza di partico
lari particelle di polistirolo 
subm croscopiche sottoposte a 
un processo di «sensibilizza-
zione * mediante un rivesti-
mento di molecole di gona-
dotropine e che hanno an
che funzione di indicatore, se 
la paziente attende un figlio, 
la gonadotropina corionlca 

tiresente neU'urina si lega con 
'antlgonadotroplna presente 

nel siero. Allora le particelle 
sensibilizzate rimangono libe-
re e non avviene.il processo 
di agglutinazione da parte lo
ro. Se invece non vi e stato 
gravidico. queste particelle 
vengono agglutinate e questa 
agglutinazione. chiaramente 
visualizzata. indica la rispos 
sta negativa. -

La percentuale di errore in 
cui si pud incorrere con que
sta analisi e molto bassa, 
circa il 2 per cento; consi-
derando che non esiste nes
suna prova biologica che dia 
il 100 per cento di sicu
rezza, si pud affermare che 
questo test ha un buon mar-
gine di attendibilita. 

Alcune case farmaceutiche 

straniere hanno gia posto in 
vendita i pochi reattivi ne-
cessari per 1* esecuzione di 
questa prova, gia pronti per 
l'uso. con modalita che van a 
no a seconda delle prepara-
zioni. ma che si basano tutti 
sui metodi immunologici. La 
nuova tecnica per la rapi-
dita. la semplicita di esecu
zione. l'elevato margine di 
certezza. costituisce un note-
vole progresao nel campo del
la diagnosi di laboratorio 
della gravidanza, anche se for
se si e un poco ottirrusti-
camente esagerato defmendo-
la un test che ogni signora 
pud tenere in borsetta. 

Laura Chiti 

Un convegno sugli Appennini 

Da nuovi studi geologici 
le previsioni sismiche 

Le catene montuose dell'Appennino non si sarebbero for 
mate nella posizione attuale ma. forse, in pieno Mar Tirreno; 
in un secondo tempo (fra i 15 ed i 4 milioni di anni fa) sareb
bero seivolate verso rAdriatico. L'assestamcnto e ancora in 
corso. come dimostra no i terreni. le frane ed i fenomeni 
vulcanici. Queste sono alcune delle conclusioni alle quali sono 
giunti 250 studiosi italiam e stramcri convenuti a Roma per 
il convegno suite «Moderne vedute sulla geologia dell'Ap
pennino ». organizzato dall'Accademia dei lincei e che si e 
concluso ieri. 

Una conferma di queste teone si e avuta. fra I'altro. quando 
piu di una perforazione profonda ha ritrovato, dopo due o 
tremila metn. una seconda sene di rocce della stessa eta 
di quelle gia attraversate in supcrficie. Suila sorte di questi 
risultati si potranno impostare su basi piu concrete i pro
blem! dellMndividuazione delle aree sismiche piu pericolose 
e della previsione dei terremoti; dell'andamento delle atti-
vita vulcaniche, dei bradisismi, dei movimenti naturali fra-
nosi; della ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi. del ritro-
vamento di grandi riserve di acqua potabile. 

giore errore che ne potrebbe 
discendere sarebbe quello di 
trarre da simili verita pre-
testo di compiacimento e di 
tranquillita. 

Va detto subito che non 
sembra questa la conclusio-
ne cui sono giunti i comu
nisti jugoslavi. Al contrario. 
Essi sanno che vi 6 stato e 
vi e tuttora motivo giustifi-
cato di allarme: non solo 
perchej, come da noi si scri-
ve spesso. Tito ha orm'ai rag-
giurito la • rispettabile eta di 
ottant'anni. quanto perche la 
crisi 6 stata reale; era andata 
maturando da tempo e aveva 
ormai acquistato espressioni 
che. se trascurate, avrebbero 
creato un'indubbia minaccia 
per l'unita jugoslava. Purtrop-
po. una tendenza a trascurar-
le e'e stata. almeno in Croa
zia. Di qui si parte per 
trarre dai fatti il necessario 
insegnamento. 

II nazionalismo e un peri
colo: lo e soprattutto quan
do si spinge al limite dello 
sciovinismo. Ma esso e a sua 
volta piuttosto il sintomo. 
che non la causa del male. 
Riserveremo a un prossimo 
articolo un tentativo piu cir-
costanziato di analisi del fe-
nomeno. Per ora limitiamoci 
ad osservare come in Jugo
slavia per mille ragioni sto-
riche che sono state piu volte 
ricordate (convivenza tra po-
poli, numericamente piccoli. 
con culture, stone, religioni 
e tradizioni statali diverse) 
esso & al varco ogni volta 
che nella societa si mani-
festa un piu profondo males 
sere. 

Oggi in Jugoslavia tale ma 
lessere esiste. ma ha origini 
sociali ed economiche piu che 
nazionali, poiche in questo 
paese si possono certo tro-
vare difetti. errori. problemi 
insoluti ed inerzie nell'af 
frontarli. ma e davvero dif 
ficile sostenere che uno qual-
siasi dei suoi popoli sia op-
presso o sfruttato dagli altri. 
Finche quelle origini sociali 
ed economiche non saranno 
prese di petto (farle sparire 
di colpo non e possibile, ne 
Io sara per parecchio tempo) 
l'insidia delle febbri naziona 
listiche sara tuttavia presente 

Esemplare per comprendere 
gli avvenimenti e stato il 
comportamento della classe 
operaia. Ci si e gtustamente 
rallegrati perche anche in 
Croazia essa non si e la 
sciata trascinare dagli slogan 
nazionalistici e si e ben 
guardata dal farsi coinvolgere 
nello sciopero. come avreb
bero voluto alcuni gruppi di 
studenti. Effettivamente quel
la agitazione le era e le e 
rimasta estranea. Ma — co
me Tito stesso ha osservato 
— non vi e neppure stata 
una piu energica ed attiva 
risposta da parte sua alia 
campagna nazionalista. H che 
significa che ha anch'essa i 
suoi problemi. Ie sue riserve. 
i suoi interrogativi: non li 
riconosce nei diversivi scio 
vinisti. ma neppure si ritie 
ne soddisfatla. Qui e il vero 
problema: qui il punto di 
partenza per la nuova rifles 
sione ideale e politica. in cui 
la Lega dei comunisti jugo 
slavi e oggi impegnata. 

Qualche osservazione va fat-
ta, prima di procedere oltre, 
sulla situazione internazionale 
in cui la Jugoslavia si trova. 
Di qui sono venute In pas

sato non poche delle tensioni 
cui il paese e stato sotto-
posto anche nel suo interno. 
La posizione del tutto sin
golare, in cui gli jugoslavi 
hanno posto la loro e3pe-
rienza socialista. al di fuori 
dei blocchi e perfino degli 
schemi piQ comuni. non e 
arfatto facile. In questo mo
mento tuttavia si tratta di 
una posizione che deve pre
sentare un interesse per tutth 
anche fuori della Jugoslavia, 
poiche ogni tentativo di mo-
dificarla con pressioni ester-
ne creerebbe un fattore pe-
ricolosissimo di tensione in 
Europa e minaccerebbe i de-
licati progressi verso la coe-
sistenza che si vanno com-
piendo nel nostro continente. 

Tutti sanno. ad esempio — 
ma occorre ugualmente ri-
cordarlo. perche sulla stam
pa europea. e italiana in par
ticoiare. sono apparsi una 
valanga di articoli che fa-
cevano sfacciatamente finta 
di ignorarlo — che i gruppi 
dell'emigrazione fascista de
gli ustascia vivono in occiden-
te, largamente alimentati e in-
coraggiati da potenze dell'occi-
dente: per essere piu precisi. 
dagli Stati Uniti. Germania 
federale e Vaticano. Ma oggi 
queste stesse potenze hanno 
un interesse assai minore di 
una volta a giocare in Ju
goslavia la carta della sov-
versione interna. II che non 
significa che questa carta sia 
stata buttata via del tutto; 
ma il suo impiego per il 
momento nop pud venire in-
coraggiato. 

Gli ultimi mesi hanno re-
gistrato progressi anche nei 
rapporti fra la Jugoslavia e 
gli altri Stati socialist! del-
l'Est europeo. l'URSS in pri
mo luogo. II soggiorno di 
Brezniev a Belgrado in set-
tembre ha lasciato tracce po
sitive. Gli jugoslavi hanno ap
pena ricevuto una lunga vi-
sita. da tempo programmata, 
di Bajbakov. capo della pia-
nificazione sovietica: ne sono 
scaturite prospettive di una 
piu intensa collaborazione e-
conomica. 

Pur " conservando tutta la 
loro scrupolosa vigilanza, gli 
jugoslavi godono' quindi oggi 
di condizioni esterhe relati
vamente favorevoli per occu-
parsi de i ' problemi di casa 
propria: e quanto la Lega 
dei comunisti si propone di 
fare. 

Giuseppe Boffa 
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