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Mere QMWarh e polttkQ 11 cettr+lettra 

Offerte di potera per allettare i acorpi separati » 
, dello Stato - II signifieato dal procedimtnto pana-
la centro il compagno Terracini - Presa di coscien-
za del problems da parta del la masta democratiche 

Nel momento in cui la lot
ta per imporre una inversio-
ne di tendenza in senso demo-
cratico coinvolge un arco sem-
pre piu vasto di forze politi-
che e sociali, la spinta all'in-
voluzione reazionaria di un 

' settore della magistratura di-
viene momento non seconda-
rio della linea di centro-de-
stra, L'operazione si fonda su 
una offerta di pctere che ha 
come prezzo la richiesta di un 
sostanziale allineamento alle 

' posizioni del governo Andreot-
' ti-Malagodi non tanto come 

contributo alia sua, ben diffi
cile, sdprawivenza quanto co
me tentativo di garantire. a 
tempi piu lunghi e attraverso 
il rafTorzamento dei corpi se-
parati, determinate possibili
ty di intervento nei settori piu 
delicati dell'ordinamento del-
lo Stato. 

/ quaffro 
sei 

*•• Non e il caso di discutere 
quale delle due componenti, 
entrambe necessarie, di que-
sta operazione, la pressione 
dall'esterno o la disponibilita 
interna, abbia maggior grado 
di intensita: il problema non 
e di indagine introspettiva ma 
di sbocchi politici. ' 

Prendiamo il caso dei quat
tro giudici, Barone, Petrella, 
De Marco e Ramat, rinviati a 
giudizio per direttissima di-
nanzi al Tribunale di La Spe-
zia per vilipendio dell'ordlne 
giudiziario. La vicenda e di 
per se emblematica e va ben 
oltre la realta del processo 
la cui definizione appare, del 
resto, sensibilmente condizio-
nata dal rilievo di incostitu-
zionalM della norma che in-
centra nel ministro della Giu-
stizia il potere di concedere 
V autorizzazione a ' procedere 
(per lo stesso motivo e gia 
davanti alia Corte Costituzio-
nale il processo a carico del 
giudice Marrone). H punto no-
dale sta, da un lato, nell'at-
tacco che il procuratore ge
nerate della Cassazione, tito-
lare di un ufflcio al vertice 
dell'ordine giudiziario e mem
bra di diritto del Consiglio 
Superiore della magistratura, 
ha sferrato anche quest'anno 
contro la corrente alia quale 
quei giudici appartengono; e 
sta, dall'altro lato, nel fatto 
che il ministro della Giusti-
zia difendendo quel discorso, 
come ha fatto anche recente-
mente di f ronte alia Commis-
sione giustizia della Camera, 
ha sostanzialmente mostrato 
di condividerne i contenuti. E' 
evidente che l'onorevole Go-
nella ha voluto, con cid, con-
solidare la scelta gia operata 
con la concessione delTauto-
rizzazione a procedere.. Una 
scelta, si badi bene, che pro-
prio perche istituzionalmente 
legata a valutazioni di oppor-
tunita politica ha flnito per 
esprimere un preciso indiriz-
zo di politica giudiziaria. 

A questo punto se uho dei 
vertici dell'ordine giudiziario 
e il governo assumono posi-

irriziatfva 

della Ragiow 

a Bologna 
sul controHo 
delle nascitc 

; e 

25 marzo -. 
Domani sera a Bologna 

nel salooe di palazzo lloo-
tanari si svolgera una ta-
vola rotonda sul tema: 
«Contralto delle nascite e 
pianificazione familiare». 

L'iniziativa, promossa 
dal Drpaxtimento di Sfcu-
rezza sociale della Regione 
Emilia-Romagna, si inseri-
sce nel quadro deUmter-
vento programmatico che 
la Giunta sU predisponan-
do nel settore. 

La manifestazione, cha 
potra costituire un impor-
tante momento di confiron-
to e di dibattito tra »• di
verse forze potttfche, so
ciali e cultural! su una 
problexnatica di coal gran
de tateresse e attnalita, sa-
ra aperta da quattro rela-
sioni sul dirersi aspettt del 
problema; sulk) stlluppo 
demografioo e sviluppo e-
conomico, parlera Antonio 
FsggioU; sugu aspetu far-
macologlci, parlera il prof. 
Angeracci; sulle iiuziatiT* 
di legge parlera Carmen 
ZantLsenaMca dal PCI. 

II dibattito sara pi sale 
duto dagU assessori aDa 
santta e ai serrisi sodali 
dftDa BagJona EmfllarEo-

Turci e Bartoli. 

zioni sostanzialmente conver
gent la gravita non risiede 
tanto nel sospetto — obietti-
vamente rilevabile, si voglia 
o no — di un tentativo di in-
terferenza indiretta, si direb-
be ideologica, sull'esito del 
processo (ci sono, assai piu 
di quanti appaiano, magistra-
ti disposti a battersi sino in 
fondo per la difesa e l'attua-
zione del principio dell'indi-
pendenza come valore c'osti-
tuzionale) quanto nel piu ge
nerate disegno che ne scatu-
risce: la sperimentazione par-
tendo dall'interno della magi
stratura dovrebbe • poi alzare 
il tiro in direzione via via 
delle forze di sinistra e di 
quelle democratiche. 

E' sintomatica a questo pro-
posito l'apertura di un proce-
dimento penale contro il com
pagno Terracini. H vilipendio, 
tipico e odioso delitto di regi
me, piu di ogni altro risente 
del clima ideologico-politico le
gato all'azione di governo. E* 
un dato di fatto che il proce-
dimento contro Terracini, nel-
la duplice conflgurazione del 
vilipendio dell'ordine giudizia
rio e delle forze armate — 
leggi polizia — sia stato aper-
to mentre la corrente di de-
stra e al governo del Consi
glio Superiore della magistra
tura e dopo che la campagna 
della destra per il cfermo di 
polizia» (evidente scelta di 
fondo per una abnorme, gra-
vissima e generate dilatazio-
ne dei poteri della polizia stes-
sa anche al di la dei contenu
ti tecnici della proposta go-
vemativa) ha coinvolto talu-
ni vertici della magistratura. 
Ne vale l'obiezione della de-
nuncia anonima: il titolare 
dell'azione penale e forse ob-
bligato a procedere con piat-
to automatismo? 

La matrice 
politica 
_. Non basta. Da tempo il no-
stro'Paese reagisce con sem-
pre maggior vigore alia pra-
tica delle € defenestrazioni» 
dei giudici non '« allineati > 
nei processi di grande rilievo 
politico. E' fin troppo evidente 
la matrice politica di questo 
strumento, la sua funzionalita 
ad impieghi di parte. Eppure 
il governo, proprio mentre la 
pubblica opinione seguiva con 
profonda inquietudine gli svi-
luppi dell'istruttoria per la 
morte dello studente France-
schi, ha voluto esaltare que
sto principio traendo motivo 
dalla discussione sulla legge 
delega per il nuovo codice 
del processo penale in corso 
dinanzi alia Commissione giu
stizia della Camera. 

E' evidente che la marcata 
sottolineatura di questo stru
mento mira a incoraggiame 
un piu vasto impiego sia per 
i risultati specified che per la 
sua generate efflcacia intimi-
datrice; & altrettanto eviden
te che il largo uso che se ne 
e fatto e se ne continua a 
fare attribuisce al governo di 
centro-destra un risultato di 
potere che largamente com-
pensa, come neua tecnica dei 
riflessi condizionati. la neces-
saria attribuzione di un mo
mento di potere. 

C'e da considerare pero che 
il quadro della repressione al-
l'interno deU'ordine giudizia
rio (procedimenti distiplinari 
e penali, defenestrazioni in 
singou processi e in interi set-
tori di lavoro) e della repres
sione anche attraverso l'ordi-
ne giudiziario si colloca oggi 
in una f ase politica di cui e 
elemento essenziale la defini-
tiva presa di coscienza di que-
sti problemi da parte delle 
grandi masse. 

A differenza che negli anni 
Cinquanta quando il partico-
lare atteggiarsi dei rapporti 
di classe incentrava nello 
scontro con i govemi dell'e-
poca ogni attacco al potere 
repressivo, se pur espresso in 
dori moroenti di intervento 
giudiziario, oggi 1' iniziativa 
della classe operaia muove da 
una strategia di ricognizione 
dei reali rapporti tra Stato e 
societa, nrira a cogliere i pun-
ti di interferenza e di com-
penetrazione tra strutture e 
sovrastrutture per investirle 
con una articolazione di lotta 
che sviluppa e arricchisce 
l'insegnamento e resperienza 
graiusciani. • 

E* nato su questa linea il. 
muvimeuto democratico aD'in-
temo deDa magistratura, e in 
simile pmspettiva che la clas
se operaia si e fatta carico 
di esso. E' nella inscindibflita 
di questi due roomenti poti-
ttd che si costruisce, su que
sti temi di lotta, una piu tic
ca e sohaa aggregazione di 
forte democratiche e si all-
mentano i contenuti di una 
battaglia civile che deve in-
vestire con eguale intensita la 
nuove «isoie» di montaggio e 
le aule dei tribunali. 

: Gianfilippo BcmdiRi 

La politica" sociale idel M; P. L,.A; in \m terzo del Paese gia liberato 

• il popolo con la guerriglia 
«La guerra non h i! nostra solo mezzo di lotta » - Fallimento delle offensive portoghesi, condotte con i piu moderni strumenti bellici della NATO, grazie al determinante sostegno 
popolare ai combattenti anticolonialisti - II servizio assistenza medica e i centri di istruzione rivoluzionaria - Lo sviluppo dell'organizzazione sociale per la costruzione di un nuovo Stato 

Dodicl anni fa, il popolo an-
golano si e sollevato in arml 
contro i colonialist! portogne-
si. Sotto la guida del MPLA 
(Movimento popolare di libe-
razlone d'Angola) la lotta di 
liberazione nazionale si e an-
data sviluppando; oggi oltre 
un terzo del territorio e sta
to liberato. In queste zone 
sono sorte - nuove strutture 
civill e • la • popolazione - ha 
trovato un nuovo modo dl 
vlvere. Le forze guerrigliere 
avanzano in quella parte del 
Paese che e ancora sotto con
troHo portoghese, mobilitan-
do. le masse e preparandole 
per la sollevazione generale. 

Come pub il Portogallo, no-
toriamente il piu povero Pae
se d'Europa, sostenere una 
guerra coloniale su tre fron-
ti,. Angola, Guinea-Bissau e 
Mozambico? La risposta si 
trova nel fatto che il Porto
gallo e membro della NATO, 
che 1'Angola ed il Mozambico 
sono territori ricchissiml (e 
strategicamente important!) e 
che l'insieme dell'Africa au-
strale e una regione che 1'im-
perialismo ha deciso di tra-
sformare in testa di ponte per 
il recupero dei territori per-

dutl con' l'awento della de-
colonizzazione.' 

Per questo il MPLA ha a-
dottato una - strategia basata 
su un'attenta analisl dei pro
blemi intern! come di quell! 
internazionali. Nel magglo '71, 
nel quadro di una conferenza-
dibattito a Milano, Agostinho 
Neto, presidente del MPLA a-
veva tratteggiato la;; futura 
struttura dell'Angola ^ libera. 
Aveva parlato d'mdipendenza 
completa e d'unita, dl una 
Angola repubblicana, demo-
cratica e laica, di suffragio 
universale e • dl liberta d'e-
spressione, associazione, orga-
nizzazione ecc. Aveva pro-
spettato le funzioni dell'As-
semblea legislativa e l'africa-
nizzazione dell'amministrazio-
ne. - Aveva affermato che lo 
sfruttamento delle risorse sa-
rebbe stato affldato alio Sta
to. Uno del presentl, inter-
venendo, obiettb: «Ma que
sto e un programma, non e 
una ideologia...». Agostinho 
Neto rispose: «Alla base di 
un programma, c'e sempre 
un'ideologia ». 

Questa frase del presiden
te Neto rlspecchia la realta 
del Movimento che dall'Im-
postazione ideologica trae pro-

poste politiche v precise. v I 
success! degli ultimi anni, sia 
sul piano interno dello svi
luppo politico-militare della 
lotta, come su quello ester-
no, dimostrano quale sia la 
linea politica rivoluzionaria 
del MPLA. ,-- - , 

Alcunl esempi. Nel TO il 
nemico, dl fronte all'avanzata 
del MPLA ha accentuate la 
sua scelta strategica dlfensi-
va, - rafforzando l'organizza-
zlone di difesa della pianura 
centrale (Bid e Lunda) ed im-
piegando largamente forze e-
Iltrasportate lungo percorsl 
ritenuti indispensabili al no
stra rifornimento. Ha inoltre 
tentato piu volte alcuni sbar-
chi di commandos nelle no-
stre retrovie, soprattutto sul
la linea di frontlera con lo 
Zambia. -»• •-. • 

Tutte le operazionl sono sta
te condotte con grandi mez-
zi finanziari e bellici: il ne
mico ha utilizzato per la pri
ma volta i fucill M16, .gli 
elicotterl Puma (con una ca
pacity tre volte superiore agll 
Alouette), le arm! chimiche 
e nuove unita di contro-guer-
riglia. L'avlazione sudafrica-
na offriva un appoggio logi-
stico. Queste iniziative, pre-

parate accuratamente per me-
si, s! sono risolte in un fal
limento. Lo ' stesso ministro 
della Difesa portoghese ha 
dovuto ammettere la sconfit-
ta. In realta, le ragioni del 
fallimento dell'offensiva, non 
sono da ricercarsi su un ter-
reno esclusivamente militare, 
ma anche politico. Essa era 
diretta contro alcune region!-
chiave della guerriglia, come 
la quinta e la quarta, e gli 
obiettlvl da colpire erano tan
to i guerriglieri come la po
polazione. <>•• 

' La popolazione: e il punto 
chiave deU'aspra lotta in cor
so. In realta e il popolo che 
assicura la soprawivenza del
la guerriglia, come il suo svi
luppo. E le zone liberate so
no l'attuale retroterra delle 
forze di liberazione. I por-
toghesi llianno capito tanto 
chlaramente che hanno cer-
cato di spezzare questo anel-
lo dl congiunzione' col popo
lo, cercando di tagliare i ri-
fornimenti. A questo fine han
no fatto anche ricorso ad una 
«guerra speciale» contro le 
coltivazioni e la fauna nella 
speranza di impedlre cib che 
resta uno dei principall suc
cess! del MPLA: l'evoluzione 

Patriot! in una scuola di una zona liberata dell'Angola. 

politica e sociale delle zone 
liberate. 
' Su un piano piu generale, 

Suall - sono stati ' i success! 
ella nostra lotta? Intanto so

no state rafforzate le strut
ture necessarie al mantenl-
mento del nostro avanzamen-
to verso l'Ovest e verso' il 
Nord-Ovest. Nella prima re
gione, nonostante risolamen-
to terribile a cui sono sotto-
posti il popolo e 1 militant! 
dl questa zona, sono prose-
gulti ell attacchi alle basi 
mllitari portoghesi, attacchi 
ammessi dagli stessi colonia
list!. 

E' stato inoltre rafforzato 
11 collegamento fra guerriglia 
e resistenza urbana (testimo-
niato anche dagli arrest! in 
massa e- dalle deportazlonl 
nel Capo Verde). Nella se-
conda regione, quasi tutte le 
basi portoghesi sono state sot-
toposte ad incessant! attacchi 
che hanno costretto i colo
nialist! a uscire dal loro for-
tilizi • soltanto con l'lmpiego 
dell'avlazione e degli elicot
terl, con limitato raggio d'a-
zlone: gli stessi bollettinl di 
guerra portoghesi parlano di 
«incident!» nelle basi dl San-
ga Planicle, Mikonje, Tchim-
bete, Sanga-Mongo. In questa 
regione si e verlflcato nelle no-
stre file un afflusso di ango-
lanl che hanno dlsertato l'e-
sercito colonialista. --

Nella terza regione 6 ormai 
un fatto 11 controllo totale 
da parte delle nostra forze. 
In questa zona si sta affer-
mando un fenomeno nuovo 
ed originate dal punto di vi
sta politico-militare: dalle pic-
cole unita di guerriglia, si sta 
passando ad unita piii impor
tant! sia sul piano quantita
tive che qualitatlvo. Queste 
trasformazioni hanno owla-
mente determlnato 11 biso-
gno di adottare nuove tattl-
che che i combattenti stan-
no mettendo a punto. Tutte 
le basi important! dei porto
ghesi sono state sistematica-
mente attaccate. . -

Questa regione, partlcolar-
mente presa di mira dal ne
mico con il lancio di erbicidi 
e defoliant!, e oggi uno dei 
capisaldi del processo rivolu-
zionario. Gil organ! del pote
re popolare, come delle in-
frastrutture sanitarie e sco-
lastiche si sono rafforzati. La 
regione conta oggi quattro 
medici, che non si lirnltano 
aU'assistenza, ma svolgono an
che un ruolo. di fonnazione 
di infermleri e di pronto soc-
corso. II SAM (Servizio* Assi
stenza Medfca) ha fofmato 
circa cinquanta element! da 
pronto soccorso, quasi - tutti 
gia integrati in unita operati
ve. I c m (Centri di Istruzio
ne Rivoluzionaria) hanno pre-
parato oltre duecento quadii 
da adibire a different! com-
piti (responsabili mllitari co
me attivisti politici e respon
sabili dei Comitati d'azlone). 

Nella quarta regione, sono 
stati aperti nuovi front! e zo
ne liberate. E' stata bloccata 
l'azione del nemico che cer-
cava di aprire nuove strode 
e si sono consolidate le re
trovie (a 400 km dalla fron
tlera zambiana). Proprio que
sta parte del Paese e di gran
de rilievo, da un punto di vi
sta economlco, perche e la 
piu ricca di dlamanti, strut-
tat! dalla Diamang e, da un 

Dopo le scoperte del professor Tarro controllate dal professor Sabin 

II lungo cammino verso le origini del cancro 
11 primo esperimento risale al 1775 - Le indagini per trovare un agente infettivo - 11 virus iniettato ai 
bambini americani negli anni 50*1 cancri da raggi X, da ultravioletti, da squilibri ormonaU e da catrame 

It professor Sabin tut con-
troUaio e ritenuto validi i la-
vori svl rapporto tra virus 
* herpes simplex* e cancri «-
mani, condotto dal professor 
Giulio Tarro di Napoii. E' 
questa un'ulteriore tappa di 
un lungo cammino verso la 
identificazione della causa del 
cancro in un agente infettt' 
vo: cammino che ebbe inisao 
nel 1775 e da aUora fu piu 
volte abbandonato e ripreso. 

Fu nel 1775 mfatti che Ber
nard PeyrUhe riferi un suo 
esperimento: aveva iniettato 
sotto la pelle di un cane al
cune gocce della. secreaone 
del cancro di un suo amma-
lato: la pelle si era scolorata 
e tumefatta, e aveva avuto 
inisao una intensa sofferema 
detl'animale. Da allora molti 
scienziati cercarono un agente 
infettivo nei tessuti dei tumo-
ri maligni: ricerca molto dif
ficile in quanto il tessuto tu-
morale facilmente si infetta, e 
perciit Vosservatore vi trova 
diversi tipi di batten e di fun-

ghi. In questi casi I'infezione 
non e la causa del cancro, ma 
ne e Veffetto. 

L'attemione fu distolta dal-
I'ipotesi di una causa infet-
tiva del cancro via via che 
si scoperse l'azione cancero-
gena di molte sostanze chimi
che, deUe radiazUmi ultraoio-
lette, dei raggi X, degli squi
libri endrocrini. Per di piu 
certi cancri, come la leucemia 
o cancro del sangue, in alcu
ni casi sono legati ad altera-
zioni del patrimonio eredita-
rio: cost la leucemia infatli 
colpisce con frequenza molto 
elevata i bambini mongoloi-
di. Ai giornt nostri e parti-
colarmente evidente l'azione 
cancerogena delle sostanze chi
miche, sia nei cosiddetti wean-
cri professionali*. come il 
cancro della vescica, sia nel 
cancro polmonare che colpi
sce i cittadini con frequenza 
piu alta dei contadini, e i fu-
matori con frequenza piu al
ta dei non fumatori. 

Un agente trasmissibile 
Tuttavia i biologi, nei loro 

studi sugli animali, a poco a 
poco andarono convincendosi 
che altneno * alcuni» cancri 
animali sono legati a un a-
gente trasmissibile: cost il sar
coma nei poUi, il cancro mam-
marto net topi, ta trasmissi-
oilttft, e qumdi la possibile 
origme virale, sono molto piu 
focUmente dtmostrabill nello 
animate che neWuomo, dato 
che neWanimale la trasmissio-
ne viene sperimentata attra
verso Vtnoculazione. Vero e 
che negli anni cinquanta a 
nUgUaia di bambini america
ni vemte inoculato — fortu-
natamente senza conseguenze, 
a- quanto si dice — un virus 

che provoca il cancro nei to
pi e nei cricetl; ma, come 
osserva Helena Curtis in un 
agile e informatissimo volu-
metto dhmgativo (m I virus », 
editore Zanichelli) we impro-
babile che esperimentl di 
questo tipo possano dhxntare 
piu popolari in futuro: 

A indirizzare verso il con-
vincimento che anche neUa 
specie umana alcuni cancri, 
o moltl cancri, skmo provo-
cati da virus, furono dappri-
ma alcune pothe, ma signifi
cative osservazioni isolate. 
Nel 1961 suor Mary Viva, di-
rettrice di una scuola a Ni-
tes neWIllinois, fece rilevare 
ai medici che su otto casi 

$$ i^^^^%^i\C^-

di leucemia verificatisi in cit-
ta, tre si erano verificati in 
bambini che'frequentavano la 
sua scuola e quattro in bam
bini piccoli i cui fratelli mag-
giori frequentavano la stessa 
dai topi ammalati aveva e-
stratto un virus che si dimo-
strb capace di far ammalare 
di leucemia altri topi: si po-
trebbe dunque pensare che un 
scuola. Alcuni anni dopo fu 
studiata la *casa maledetta* 
di una cittadina delta Geor
gia: una casa in cui si era-
no succeduti ditersi inquilini, 
e ben tre bambini che aveva-
no dormito nella camera dei 
ragazzi erano morti di leuce
mia: il primo dei disgraziati 
bambini, come risultb da una 
indagine retrospettiva, aveva 
amato motto un. suo canari-
no; e si era ammatato pro
prio dopo che era morto di 
leucemia VucceUino.. 
• Accanto a queste osserva
zioni isolate ci sono poi al
cune indagini statistlche, co
me quella condotta simulta-
neamente negli Stati Uniti e 
in India suBa trasmissione 
del cancro delta mammeUa 
dalle madri alle figlie attra
verso il latte, B I'mdagine e-
semplare di Burkitt su uno 
dei piu temibul. cancri, il 
elinfoma africanow, che col
pisce i bambini dell'Africa. 11 
linfoma non e pert legato a 
fattori ereditari, dato che se 
ne ammalano sia i bambini 
negri che i piccoli indiani o 
inglesi vtventl neUe medestme 
locality Burkitt fece una 
mappa delle zone africane col-
ptte dal linfoma, e constatb 
che era sovrappontbile aUa 
mappa deUc febbre giaUa, 
doe era legata aU'infestazione 
di una partieotare zansara: si 

pott cosi presumere che la 
samara avesse il ruolo di dif-
fondere un virus cancetvge-
no. >; • , • • : . , - . - . . , . . 
• -• Ma come si mettono d'ac-
cordo queste osservazioni con 
I'osservazione che ci sono can
cri da raggi X, cancri da ul
travioletti, cancri da squilibri 
ormonali, cancri da catrame? 
Per qualche tempo si pensb 
che la degenerazione cancero-
sa fosse, nelle cellule una ri
sposta analoga a cause pato-
gene diverse. Ma successtva-
mente fu avanzata un'ipotesi 
piu complessa. 

Gross aveva provocato la 
leucemia nei topi mediante le 
irradiazione con raggi X e 
virus comune e innocuo, gia 
presente neU'organismo, di-
venti cancerogeno per l'azione 
dei raggi X; quindi la tra-
smissibilita delta leucemia per 
inoculazlone di un virus non 
si contrappone at fatto che le 
leucemie possono essere pro
vocate dai raggi X: non si 

tratterebbe nemmeno, da par
te delle cellule, di una egua
le risposta a cause patogene 
diverse, ma si tratterebbe in 
entrambi i casi di una rispo
sta al virus. Con la sola dif
ferenza che in un caso il vi
rus patogeno e inoculato dal
l'esterno, e nel secondo caso 
il virus patogeno «e nato» 
neU'organismo per azione dei 
raggi X su un virus innocuo. 
II che, fra VaUro, aumenta 
la portata terrificante del dan-
no provocato dalle bombe a-
tomiche di Hiroshima e Naga
saki e dalle esptoskml speri-
mentati: provocando rinsor-
genza di un aWsstmo nume-
ro di leucemie, esse hanno 
provocato una modificazione 
in senso cancerogeno di un 
virus trasmissibile da una per
sona aU'altra e da una gene-
razkme aU'altra; nessuno sa 
con esattezza mdove* e tquan-
do» Vondata di morte provo
cato da quelle esplosiont si 
estinguera. 

Una particolare proteina 
' Come si inseriscono le sco
perte di Tarro in questo cam
mino • verso I'identificazione 
deUe cause del cancro? Gia 
da tempo si pensava che un 
€ virus herpes» fosse la cau
sa del cancro del coUo ute-
rino, e fors'anche di altri can
cri umani: Tarro ha osserva-
to che quando il virus viene 
inoculato artifldalmente, do
po tre ore compare neU'orga
nismo una sostanza proteksa 
particolare. NeUa maggior 
parte dei casi il fenomeno e 
fugace; in altri casi invece 
quella particolare proteina ri-
mane presente, le cellule con-
tinuano a fabbricarla. Ebbe-

ne, la stessa proteina si tro
va, oltre che neUe donne am-
malate dl cancro del cotto 
utermo, anche net mataU di 
cancro deUa prostata, deUa 
vescica, deWmtesttno. 

La scoperta di Tarro, di cui 
Sabin ha verificato Vesattez-
za, non e dunque soltanto un 
contributo ana conoscenza 
delle cause del cancro, ma po
tra anche portare a un test 
dktgnostico precoce; la protei
na di Tarro e tnfattl presente 
neU'organismo prima che si 
manifesti qualsiasi • sintomo 
clmico deUa matattia. 

Laura Contl 

punto di vista strategico, per
che confina con la prima re
gione. 

Nella quinta regione, la piu 

fiopolata dell'Angola (soprat-
Utto 11 distretto di Bll) e 

quindi strategicamente impor-
tante, ha conosciuto uno svi
luppo considerevole della no
stra azione. La linea difensl-
va naturale del nemico — il 
flume Kuanza — e stata su-
perata ed i nostri distacca-
menti sono arrivati ben al dl 
la del flume, nonostante che 
la grande distanza dalla fron
tlera renda difficile il riforni
mento. Le colonne che tra-
sportano 11 materiale a spal-
la impiegano infatti tre-quat-
tro mesi per un viaggio di 
ahdata e rltorno. Tutto que
sto si rlflette sul terreno del
la planificazione militare: un 
comandante che voglia far ve
nire un certo tipo di mate
riale per una certa azione e 
costretto a tracciare le linee 
del piano con parecchi me
si d'antlcipo. 

- E' facile comprendere co
me sarebbe stato impossiblle 
ottenere lo sviluppo della lot
ta, 1 success! politici e mlli
tari, il consolldamento delle 
zone liberate senza l'appoggio 
popolare e senza accentuare il 
ruolo politico del movimento. 
> La guerra non e il nostro 

solo mezzo di lotta e anche 
nel momento in cui combat-
tiamo con le arm! contro il 
coloniallsmo portoghese, svi-
luppiamo quell'elemento di 
fondo che e la pollticizzazio-
ne de! quadri e delle masse. 
Accanto alia lotta armata si 
colloca tuttavia 1'armonico svi
luppo dell'organizzazione so
ciale e politica. E' tutto que
sto che forma II quadro com-
plessivo in cui e inscritta la 
nostra battaglia e che serve 
da fondamento per la costru
zione dl un nuovo stato che, 
tra mille difflcolta oggettlve, 
ha preso slancio e forma. 

Manuel'Jorge 

Antonio Mum e Giovanni Mol 

Due poeti dialettali 
della Sardegna d'oggi 

L'italiano usato come semplice lingua 
di traduzione - II « parlato » di Nuoro 

~ Al convegno di studi su 
Grazia Deledda, svoltosi a 
Nuoro alia fine dell'anno scor-
so, fra le molte opinion! e-
spresse sul conto della scrit-
trioe sarda, ci fu anche quel
la che ci trovassimo di fron
te a un caso clamoroso di bi-
lingulsmo, sia pure largamen
te tradito. Quest'opinlone ri-
troviamo in un contesto di 
non comune acume e. inte-
resse, in quell'autentico e 
suggestivo pamphlet che Raf-
faello March! ha prtposto, in 
forma di introduzione, alia 
raccolta di poesie in dialetto 
nuorese, di Antonio Mura, e-
dita dalle Edizioni barbari-
dne . - • - : - . • 

-, L'opinione serve al. March! 
per dimostrare come gli usi 
deiritaliano fossero riservati 
in Sardegna agli « omines de 
pinna • - (uomhii di •• penna, 
«non necessariamente scritto-
rl», precisa egli opportune-
mente) mentre « se non si era 
del tutto analfabeti e si vole-
va esprimere qualche concet
to piu articolato, amabile, pro-
fondo... si ricorreva al dialet
to, anzi a! vers! "oral!" sar-
di», Punica possibilita di un 
vero dialogo essendo data, 
conclude il March!, dalTuso 
del sardo.......-.;,.. 

Cosl era per molti nei pri-
mi decenni del secolo e cosl 
e anche • oggi, aggiungiamo 
noi, per quei sardi — e non 
sono pochi e ci pare anzi che 
vadano francamente aumen-
tando — che vogliono rista-
bilire un dialogo autentico, in 
primo luogo can se stessi e 
poi con gli uomini e le cose 
che 11 circondano. 

March! fa un riferimento e-
stremamente interessante — 
segnalando nel contempo un 
terreno di indagine che po-
trebbe rivelarsi ricchissimo di 
implication! — ai vers! « ora-
11» sardi, « can i quail si riu-
sdva a esprimere bene tutto 
cib che non si sarebbe ma! 
potuto dire in prosa italiana », 
quale mezzo di comunicazio-
ne e di dialogo in uso nella 
diaspora sarda. 

Antonio Mura, autore di una 
raccolta di oltre 40 componi-
menti e. awerte Marcbi m au
tore colto, che avrebbe potu
to tranquiUamente poetare in 
italiano e che invece ha usa
to l'italiano come semplice 
lingua di traduzione ». Per far 
poesia ha usato il «parlato* 
di Nuoro sia cper la sua ar-
caica, rude beUezza* (sono 
parole di Mura), sia perche 
«una lingua sarda - astratta 
artifldosamente normalizzata, 
costruita secondo criteri di a-
deguamento aDa lingua lati-
na, non trova mai risponden-
za nella concrete realta del 
parlanti*. 
-.cib significa che il Mura ha 
consapevolmente rifiutato en
trambe le possibilita di tradu
zione che si offrono a chi 
scriva in un dialetto sardo: 
quella di una traduzione in 
lingua sarda e quella di una 
traduzione in lingua italiana. 

II risultato e, per me, sor-
prendente. Sorprendente e 
scoprire con quanta facilita 
anche solo pochi vers! man-
dano a gambe all'aria le tan
te chiacchiere e persino «dl-
mostrasioni » del carattere su-
battemo, quando non esplici-
tamente « mferiore » deUe cuj-
ture delle region! «periferi-
che» o «depresse». E vedere 
sottoUneata la realta del bilin-
guismo — Uberau dalle defor-
maiinnl di coinodo che com-
portano la degTadazione, 
quando non la dMnarazione 
di morte, dl una deDe due 
lingue, quella « mferiore s per 
l'appunto — con tutte le sue 
femit e sugfestrfe unpUca-
zioni. Non ultima, queUa di 
un confronto e di unlntera-
zJone leciproca fra il sardo e 
lltaUano, che awlene in que
sti testt al ltveno piu alto, 
che e quello creattro, smen-
tendo in tai modo alcune del
le Tofcarita pin diffuse, come 
quella che la duTininne di 
massa di una lingua in una 
nuova area debba comportare 
fatalmente la morte dl quella 

che quell'area aveva occupa-
to fino a ora e di piano di
ritto. ' 

Meno suggestiva e la secon-
da raccolta «Paulaberu», o 
nbugie per dire il vero», di 
Giovanni Moi, autore colto an
che lui ma che, contrarlamen-
te al Mura, si awale se non 
di una vera e propria possi
bilita di traduzione, certo di 
una sorta di assemblage lin
guistic©, che risulta daU'unio-
ne del sardo logudorese col 
campidanese, cc con le forme 
prevalent! del sardo logudore
se e barbaricine». Sorta di 
koine, se abbiamo ben capi
to, che dovrebbe contempera-
re il massimo di generalizza-
zione con un minlmo,. indi-
spensabile e irrinunciabile, di 
concessione * al linguaggio del 
proprio paese e della propria 
zona». 

Ignazio Delogu 

A Roma 
il complesso 

artistico 
nord-coreano 
Terr* in Italia diKi spMtaceli 
dl musics, dura mi MiMiianl 
ncrobatich* . U prima domani 
Mra a Roma • 611 artittt ac-
eelti eon wna caMa manif*-

staxiona di simpatia 

' ' ROMA, 25 marro : 
II complesso di canti e 

danze Mansuday di Pyong
yang e in Italia. E' la pri
ma volta che un ensemble 
artistico nord-coreano si e-
sibisce nel nostro Paese. 
Ci saranno in tutto died 
spettacoli di danze, musl-
che, eslbizioni acrobatiche 
e canti. • • • • . . . - . , , .— 

II gruppo — compren-
dente 101 persone; fra cui 
quaranta musicisti, qua-
ranta baUerini e ballerine, 
ed una decina di acrobat! 
— e giunto questo pome-
riggjo all'aeroporto roma-
no di Flumicino, con un 
volo speciale proveniente 
da Londra. Numerose per
sone erano ad accogliere 
gli ospiti, guidati dal di-
rettore del Mansuday, si
gner Kim Kyeung Seup; il 
benvenuto sul suolo italia
no e stato loro dato dai se
nator! Antonio Boasio e Si
mons Gatto delTAssociazio-
ne Italia-Corea, da Carlo 
Pagliarini e Antonio Man-
ca, della segreteria del-
l'ABCI, dal sen. Oltvio Ma-
ctni e daU'on. Carla Cap-
poni del PCI. Era presente 
anche il sJgnor Wang Can-
Pin, conslgliere delTamba-
sdata cinese a Roma. Un 
nutrito gruppo di giovani 
na tributato, con bandisre 
e cartelli scritti in corea-
no, un caloroso saluto ai 
101 ospiU. 

La prima italiana del 
Mansuday si svolgera mar-
tedl sera al teatro Argen
tina di Romae sara aegui-
ta merooledl da una repli
ca nello stesso teatro Go 
spettacolo inizletm aDa ore 
2U5); gli altri spettacoU 
si svolgeranno II 30 marzo 
a Genova (teatro Maifhe-
rita), Q 31 a La Spexia 
(teatro Monteverdi), fl 2 
aprue a Venesia (teatro 
Malibran). il 4 e il 5 a To
rino (al Nuoro). Q S e 0 7 
a Bologna (Palazzo deuo 
Sport) ed fl • s Flrenze 
(teatro Comunale). . 

Domani mattina il signor 
Kim Kyeung Seup, diretto-
re del complesso, si in-
oontrera con 1 gJornaUsti. 
Nel pomertffio tutto il 
gruppo si rechera alle Pos
se Ardeatine per rendere 
omaggk) alle Titttme del 
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