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PROSPETTIVE « FANTASCIENTIFICHE » SI 
APRONO NEL CAMPO DELLA CARDIOLOGIA 

Quando nell'uomo batte 
un cuore artificiale 

HOUSTON (Texas) — II dottor Michael Debakey mentre collega il cuore di plastica al sislema 
circolatorio di un malato sessantncinquenne sofferente di grave deficienza mitrale. L'esperi-
menfo, anche se il pazienle non ha poluto sopravvivere a lungo, ha rivestito tuttavia una grande 
importanza 

questa settimana in edicold 

FREUD E RUSSELL 
PARLANO DEL SESSO 

Piu volte abbiamo dcvuto <-e-
gnalare lo scar.so intercsse che 
presentavano le frequenti ristam-
pe economiche di ope.e dedicate 
ai problemi del sesso. opere per 
lo piu di dubbio valore scientili-
co. paleseniente nprese eon gros-
solani intenti speculate i. Hen 
vengano quindi i due volumetti 
comparsi questa settimana. che si 
staccano nettamente dai loro pre-
cedenti. e die possono olTrire la 
possibilita di una seria informa-
zione sulle teone freudiane e sul-
le questioni di ordine morale, le
gale. cducativo. Iisiolomco, che 
1'evoluzione dei costumi nella &o-
cieta moderna porta con se. 

II primo di questi volumetti e 
una raccoltn di scriiti di Sig-
tnund Freud: Tre sanni sulla sc$-
sualitd. 11 soana e la sua mter-
pretaztone (DallOglio. L. 350): 
si tratta di un classico. che e 
stato niolto di"=cusM>. ma dal qua
le ha preso le mos<=e tin vasto 
settore della scicnzn moderna. 
Manca purtropixi una pre«=enta-
zione. che possa amtare il let-
tore non specialist a a comprcn-
dere piu facilmente la portata di 
questi scntli. ma tale e la loro 
chiarezza che chiunque notra con 
le propne forze afTcrrare la so-

htanza del pensiero di Freud. 
L'altro \olumetto e opera del 

vitahssimo (ilosofo inglese Ber-
trand Russell: Matrimomo e 
amorc (Longanesi, I,. 350): e 
una vivace, spregiudicata discus-
sione sulla morale sessuale. dal
le sue origini ai tempi moderni, 
considerata come strettamente 
connessa con tutti gli altri fattori 
della vita civile, quali la religio-
ne. l'organizzazione sociale. l'e-
conomia. e si conclude con una 
ni>erta denuncia delle ipocrisie 
del mondo modemo e un esame 
delle possibilita di superare pre-
Eiudizi. falsi tnoralisini, dannose 
unbizioni. 

JOYCE PRESENTA 
IBSEN 

Ma v statd que>ta una setti
mana propizia anche per i clas-
sici. ripresi in \ane collane. coil 
presentazioni e scelte taholta sti-
molanti. Ben tre volumetti di un 
certo valore sono coni]>arsi nelle 
edizioni Casini: mentre nella eol-
lana di grnnde formato < Autori 
e capolavori » e uscito il secondo 
volume dedicato a Balzac (L. 450. 
contiene !a traduzior.e integrate 
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della Storia della arandezza e de-
cadenza di Cesar Birottcau). nel-
Taltra collana, anch"essa ui gran
de formato, « Tutto il teatro > e 
uscito il primo volume dei dram-
mi di Ibsen (L. 450), contenente 
Casa di Bambola, Spettri, L'ani-
tra selvatica. con un'iniroduzione 
di Alberto Spaim, una breve, ma 
assai interessante not a dell'auto-
re JeirUiz/.t'tes. Joyce, un'essen-
ziale bibliografia. il riassunto di 
tutti i pnncipali drammi. e infine 
una breve storia delle rappre-
sentazioni ibseniane in Italia. 
Nella collana tascabile invece lo 
stesso editore ha ristampato la 
traduzione di Massimo Bontem-
pelli del Capifan Fracassa di 
Theophile Gautier. I'autore del 
quale gia abbiamo avuto occa-
sione di parlare a proposito del
le ristamiK? di Madamiaelta di 
Maupin; il Capitan Fracassa (lire 
450) e opera della matunta del-
lo scrittore. lontano ormai dal-
l'ostentato anticonformismo del 
capolavoro giovar.ile. che pero 
ha raggiunto una raffinata pcrfe-
zione stihstica: il tono fiabesco 
del romanzo. la vivacita della 
fantasia, la sottile vena mahnco-
nica qua e la alTinrantu. ne han-
no fatto un'ojxra di grande suc-
cesso. un capolavoro della" nar-
rativa francex? dell"ottocento. 

E accanui a dautier ecco un 
altro classico franeese deH"oi!o-
cento. Alphon^e Dauiet. di cm 
vengono nstampate le celebri 
Strabihantt avrcnture di Tarla-
rmo da Tarascona nel n. 12 del 
periodico < Romanzi e racconti •>. 
che — secondo il solito assurdo 
criterio — raccoglie anche rac
conti di Hammet. Tecchi, De Ner
val. Stevenson (con un racconto 
che gia figurava in un volumetto 
deH'altra collana di Sansom). Sa
le: (L. 300). 

IL POTERE 
DIKRUPP 

Gli altri titob di questa setti
mana: 

R. Bacchelli. La citta depli 
amanti (Mondadori. L. 350). 

G. Young. Al fried Krvpp (Mov 
dadon. L. 350): la storia della 
famiglia Krupp e di cohri che. 
condannato al processo di No-
rimberga per saccheggio depre-
dazione e lavoro coatto. ha po-
tuto in pochi anni risahre all'an-
tica potenza e creare uno dei piu 
potenti trust mondiali (favonto 
anche dalla *paura del comuni-
smo >). 

A. e S. Colon. Angelica si ri-
bella (Garzanti. L. 350): il nono 
episodio deH'ine.sauribile serie. 

Z. Grey. II ranaer del Texas 
(Sonzogno, L. 3.50). 

J. Vcme. L'arapelaao in fiam-
me (Fornasicro. L. 350). 

J. Verne. Zl giro del mondo :n 
80 giorni (Ed. DeU'Albero. lire 
350). La gverra seareta delle spie. 
Lo spionaggio in Italia (ed. Ardi-
ta. L. 350). 

E. Salgari, II re del mare (Ed. 
del Gabbiano. L. 300). 

a. a. 

L'esperimento di Houston e le dichiarazioni del sovietico 
Mescialkin — La cardiostimolazione elettrica ha duecento 
anni — Gli enormi progressi degli ultimi dieci anni do-
vrebbero consentire una rapida soluzione del problema 

no le variazioni di potenziale 
die si trasmettono successwa-
mente a tutte le fibre provo-
cando la loro contrazione. e 
che I'elettronica medico ha so-
stituito con H seanapasso arti
ficiale; poi esistono le fibre 
che si contraaaovo. e le iml-
vole che assicurano lo scorri-
mento del sangue nel senso 
voluto, senza reflussi. senzn 
vortwi. sctiza rallentamenti 
Come si puo sostituire il dispn 
sitivo elettrico nat urate del 
cuore con un ditpositivo clet. 
Trwo artificiale, cosi anche per 
la parte meccanica si fanno 
delle sostituzioni, e si intro-
ducono le valvole artificial!. 

Sostituzione 
delle valvole 

Se ta costruzione del segna-
passo elettrico presenta diffi-
colta tecniche di costruzione, 
la costruzione delle valvole ar-
tificiali e invece motto sempli-
ce (delicata e per contra la 
scelta dei materiali): ma quan
do si passa all'introduzione del 
dispositivo artificiale. quelta 
del seanapasso <? semplice e 
quella delle valvole e comples-
.so. Difatti il segnapasso pud 
essere applicato su qualungue 
punto del miocardio ventricn-
tare, data che qualunque fi-
bra, stimolata. propaga lo stl-
molo alle altre: ma la valvola 
artificiale va introdotta esat-
tamente nella medesima sede 
della valvola naturale, il che 
significa aprire le cavita car-
diache per operare al loro in-
terno; e questo significa so-
spendere I'attivita del cuore 
per un tempo di una certa lun-
ghezza. 

Percio la sostituzione delle 
valvole ha potuto venire ef-
fettuata solo quando si e riu-
sciti a interrompere la fun-
zione cardiaca pur continuando 
a lornire a tutti i tessuti del-
I'organismo un flusso costante 
di sangue ritmicamente ossi. 
genato: questo si fa mediante 
un circuito idraulico esterno 
al corpo del malato. ma colle-
gato con le sue arterie e le sue 
vene: & un «cuore artificia
le » quello che. collocato ester-
namente all'organismo. pom-
pa ritmicamente il sangue nel
le arterie. e ritmicamente lo 
riceve dalle vene: nel circuito 
idraulico esterno viene inter-
calato un dispositivo di ossiqe-
nazione. e Vinsieme viene chia-
mato «cuore-polmone artifi
ciale >; esso garantisce la vita 
del malato per tutto il tempo 
in cut il chirurgo apre il tora-
ce, apre il cuore. sostituisce la 
valvola lesinnata, richiude H 
cuore e il torace. 

Si pud dire dunque che la 
sostituzione dei dispositivi na-
lurali con quelli artificiali sia 
ormai quasi « ordinaria ammi-
nistrazione > per quel che con-
cerne i dispositivi elettrici e 
per quel che rigvarda le val
vole. all'interno del cuore: e 
che il cuore pud essere inte-
ramente sostituito. e nella par
te elettrica e nella parte mec
canica. con dispositiri esterni 
al corpo. Ija costruzione di un 
cuore artificiale « interna •» e 
dunque il problema di interca-
lare un organo contrattile tra 
il segnapasso ormai realizzato 
e le valrole nrmai realizzate: 
oppure di mininturizzare. e 
portare all'interno del corpo. 
e far agire permanentemente. 
quel «r cuore artificiale > che, 
esternamente al corpo. e ormai 
in funzione nelle earnere ope-
ratorie. 

11 passaggio dalla situazione 
attuale al vero e proprio « cuo
re artificiale •» sara dunque un 
passaggio quantitaliro: dipen-
dera dai materiali impiegati. 
capaci di non traumatizzare i 
olobuli rossi e bianchi del son 
que. e dal meeeanismn di cor:-
prcssione decompress'One clip 

ni di onde elettromagnetiche di ( rerra *cclfo: ma sara pur sen, 
alia frequenza reqnlarmente p~e un proaresso quantitatiro 
interrallate. e da una bobiva ' 7f * problema morale » dunqve \ 
ricevente nella quale le on- | non esis'.p. anche se proprio d' j 
de elettromagnetiche inducono j * problem t moralh dirersi gior- ( 
la formazione di correnti alter- nali hanno Darlato a nrovosim t 
nate; le correnti alternate rad-

In pochi giorni un vero e 
proprio bombardahiento di nu-
tizie sensazionali sul cuore: 
non avevamo finilo, per i no-
stri lettori. il resoconto dell'ul-
timo Simposio sulla rianima-
zione tenutosi alia <r Carlo Er-
ha T> di Milano, quand'ecco ar-
rivano le notizie del Simposio 
di Monlecatim sul controllo 
elettrico del cuore, e le notizie 
sul cuore artificiale di lion 
sfoH, e quelle dell'impianto di 
una valvola di maiale nel cuore 
umano. nraticato a Oxford, e 
le dichiarazioni del sovietico 
Mcscialkm che preconizzano 
come praticamenie realizzabile, 
piu dei trapianti di cuore ani
mate, il cuore artificiale. 

Questo incalzare di notizie, 
che riflette le ambizioni piu 
audaci dei cardiologi e dei chi-
rurghi, riflette anche una con-
dizione reale di straordinario 
e rapido avanzamento delle 
tecniche diagnostiche e tera-
peutiche nel campo della car-
diologia. Dopo il primo inter-
vento elettrico rianimatore 
passarono 178 anni prima che 
la medicina si decidesse ad 
affrontare sistematicaniente 
con i viezzi piu coraggiosi i 
problemi delle cardiopatie: ma 
dopo la lunga stasi e comincia-
ta una corsa veloce, verso tra-
guardi che quindici anni fa sa-
rebbero sembrati addirittura 
fantascientifici. Infatti, fino at 
1952, I'unico essere umano cli-
nicamente « morto », che ave-
va ripreso vita dopo una car
diostimolazione elettrica, era 
stato un inglese che all'eta di 
tre anni, nel 1774, cadendo dal. 
le scale era rimasto ucciso sul 
colpo; per sua fortuna sul me-
desimo ballatoio si apriva il la-
boratorio di un gentiluomo ap
passionato alle esperienze di 
fisica e in particolare alle pri
me conoscenze sull'elettricita. 
Rammentando le zampe delle 
rane di Galvani, i cui musco-
li si contraevano per Vazione 
di uno stimolo elettrico, egli 
applied immediatamente una 
stimolazione elettrica al tora
ce del bambino morto, e gli 
astanti esterrefatti lo videro 
« risorgere », e guarire perfet-
tamente. 

Nel 1952, dopo 178 anni, si 
comincia a studiare sistemati-
camente la possibilita di in-
tervenire con la stimolazione 
elettrica negli arrest't del cuo
re; il primo stimolatore era 
basato sul medesimo concetto 
su cui il pioniere settecentesco 
aveva fondato il proprio inler-
vento miracoloso: un generato-
re di corrente collegato con 
due elettrodi infissi nel tora
ce. In seguito si affronto il 
problema p'tii complesso della 
stimolazione permanente: al
tro e una stimolazione unica. 
come quella praticata la prima 
volta nel 1774, altro la stimola
zione permanente applicata in 
quei cast in cui la via fisiolo-
gica. che normalmente conduce 
al miocardio dei ventricoli car-
diaci gli stimoli elettrici prove-
nicnti dalle orecchiette. e deft-
niiiramente bloccata. In questi 
casi viene usalo il * pace-ma
ker •». o segnapasso: esso pud 
essere introdotto per via en-
dotenosa. e fatto risalire fino 
al cuore, oppure pud essere 
applicato chirurgicamente. 

II « cuore 
senza fili » 

U passo successivo 6 il z cuo
re senza fili >, c\oe Vabolizione 
dei fili che collegano gli elet
trodi apphcati al miocardio con 
il generatore di corrente, situa-
to per lo piu nel cavo ascella-
re. In Italia si sono dedicati 
particolarmentc a questo pro
blema i chirurghi fiorcntini 
Cammilli e Pozzi. che hanno 
fahbricato un segna passn co-
stituito da un generatore di ra-
diofrequenza, che genera tre-

da grave difctlo valvohire: 
quell'apparecchiu semiinterno 
constava di due tubt — intra-
dotti rispettivamente nell'arte-
ria polmonare e nell'aorta — 
che comunicavano con una ca
mera d'aria csterna al corpo 
e soggetta a compressioni e de-
compressioni ritmiche; VappU-
cazione di questo particolare 
tipo di cunre artificiale non im-
plicava dunque Va^portazion" 
del cuore naturale. Negli Stati 
Uniti, in una quindicina di 
centri specializzati, sono alio 
studio venti cuori artificiali di 
tipo diver so. Non e'e solo 
/"« LVP», cuore di Debakai. 
ma e'e per esempio il cuore di 
Shumacher, dell'Indiana Uni-
versitti, con motnre elettrico. si-
stemato ncll'addome; e e'e il 
cuore di Kolff. della Cleveland 
Clinic, costruito in collaborazio-
necon i tecnici della NASA, do-
tato di un servomeccanismo 
che regola la gettata cardiaca 
e costruito in un materiale pla-
stico elettronegativo, che re-
spinge le proteine del plasma 
e la fibrina, qarantendo quin
di la fluiditd del sangue lm-
plica due pwblemi. uno e il 
controllo che Velettronenativita 
delle superfici interne bas'i c 
garantire covxro le alteiazlnni 
circalatorie del sistema nervn-
so centrale. l'altro P la niivia-
lurizzazione degli apparel*. 

Sono problemi difficili ma 
non insormontabili; un mese 
prima dell'esperimento di Hou
ston lo stesso Debakeg scri-
veva: « h'ostacolo magqiore $ 
rappresenlalo dai materiali 
usati e -Inlla scarsa conoscen 
za delle reazioni che provo-
cano a contatto dei tessuti e 
dei liquidi dell'organismo. Essi 
danneggiano il sangue e dopo 
un po' di tempo perdono Vela-
sticita. Se si potra disporre di 
50 milioni di dollari per queste 
ricerche avremn un cuore ar
tificiale pronto per Vimpianto 
permanente entro i prossimi 
trecinque anni •». 

Laura Conti 

II Convegno d.c. su «Politica e cultura>» 

Integralismo 
o «dialogo»? 

PRIMA C U E SIA u i i l i , prima v\w s ia 
troppo tardi »; cosi, con tono insii*-

mo ilr.iinmulii-o e profetico. I'ou. I'irmli ha 
itHiiliiMi il Convejino <i Politic.! e cultlira » 
flu-, oiK.ini/ /ato dall.i l )emoci. i / i , i tiNti.iii.t, 
ha tt'iiuto i Himi l.ivoii alnini ^ioiui fa a 
CiMclhimmutc. \ e - - u n dubbio che il leiu.i 
sia di grande impc^iio ed audit' di \ i \ . i at-
lualita non Miltauto per la D e m o n a / i a cii-
-liana, ma per o^ni pai l i ln politico, pci 
ojini pt'iMiiia d i e M pon^.i in modo ,u i i \ o 
il inan/i ai piobleiui del mt-.lin tempo. Ne>-
"iin dllliliio allelic -ill t.ilI(i i l ic (ciiii conl i i -
Imio d i e Ma dalo al t l i iarimculo ilclle dif-
lieolla ed iiisieme della iicci'-Mlii di tin ;MU-
»to r.ippoito fra politic.! e cull m a m-UYpo-
ca pie.-cnle, a del incaie nic^lio le labium 
e i eampi del loro operate aiitoiiomo. i pun-
li e i fini i lell ' i i icontio. c utile per lutli. 

l\ dillicile tuttavia liberal-i tlairimpre— 
Mone d i e I'iiii/i.itiva aliliia voluto e-»eie 
una rUposta pionta. a t lm-t ica . Miuiiienlalc, 
airinc. i l /anlc snl lec i la / ione iatta da Ixumiir 
.ilI'ultiim> (lon-inHo \ a / i o n a l e pet l i i e i ea-
le i foiiilainenli idcali del pailito d i e c^li 
dii i^e. I'ondanieiili dei quail la l)('. pailitu 
di <( valori », cn-i Ilia dctmitu Itiimoi. ap-
paie sempie piu di iaianienle - |> iu\ \ i - ia . in 
im moiiicuto di \ i \ai i - - imo ennfi onto mm 
-nllanto polit ico, ma am lie idcalc. non M>I-
tanto .sulle ipie-lioiii d c H ' o ^ i , ma -ull'av-
veni ie dell ' l iomo, della uo-tia e ill tulle le 
nodela. 

L'ou. Piccoli, nella MI.I int iodi i / ione. e 
paitito dalla con-lala/ ioi ic d i e la politic.! 
appare come sdiiaeeial.i dal l 'dnei^ere del
ta M-icii/:a e della lecnica, ridotla ad operate 
eiiipiricamente, puia lecnica e-»a -le*»a, pr'i-
va di inoidenle ideale. Hi qui ejili ha rica-
vato la iiccc-Mta di nn inenntro fia politic.i 
e cull ma, fra I'lioino pnl i l i io e I'IIIIIHO di 
ciiltnra. 

lunto piu neces-ario ed urgeiite proprio nel 
momento in cui I'iniziativa della C.liiesa lo 
sopravan/a per t|iiauto l i^uaida la -eli-ibi-
lila diuan/i ai problemi Mil lappeto e le 
Icmlcii /c d i e emei^ono tanto nella Cliic>a 
quanto nel moviiuentii cattolico .-pin^ono 
ad una .-empie piu niarc.ila d i - t in / ione fra 
Icmpoiale e '•piiiluale. ed alia diHeren/ia-
/ i one dal paitito d i e pieteude alia linicita 
della lappie-entan/ . i tiolilit.i dei cattolici. 

1 

devt 
Q U A L E C U L T l l{ \ I'IUHIK liticn 

le inciinlraie? I'jili deve iticonlraie, 
secondo I'iccoli, un'unica cii ltuia: quella 
d i e nllonda le sue i.nlici nella <• tradi/ ione 
del popolo i> e pnielie la tradi/inne del pu-
polo e la \ i - iot ie cii-tiaua del iiiniidii. il 
polit ico li.i il compi lo di ricolle^aie la eua 
a/ ioue alia reall.'i hiipiaiinatmalc. | /uumi i 
polit ico eri-tiauo deve ilimque, in cidlabo-
r.i7imic cnii I'mimo di eiiiliira, applieare il 
«-i i'-liaiie-iimi intcmalc in lutli i suni prin-
cipi cd in questo euli l i lroveia I'.ilflato 
ideale. 

Un coiiiinenlo IIU^IIO ,u\ un tale a—un
to e lilt troppo evidenle e bcontalo. rSnn e 
certanienle imovo infatti il tentativo della 
Dcmcicrazia crisliana di riasMiniere in se il 
<ouipilo di rappresentaute un i io ed e-clu-
sivo dcH'idcoIopia rnttoliea iiell'.-itinne poli
tico, di utilizzare la co^cienza relii:io«a co
me stnimento di dnminio politico cb'essa 
ennsidera aurora r««en/iale [>er cnmli.itteri; 
la propria insanabile crisi interna e per nia-
scherare e sorreggere una polilica di con-
serva/ inne. 

Questo tentativo appare a quel parlito 

L IM.NSU'.IU) inte^iali-la e te.iciatico 
lialle^^iato tl.i I'iccoli appaie peicio co-

-a fmni del tempo e de>tinalu ad approfnu-
dire lo iato IUMI -.old h a l.i polilica ileuioeii-
-liana e la ctiltui.i. ma li.i la Democr.i/ia 
ci i - l iana e il i i iovimenio cattolico, ed anche 
a ir iu lc ino sti^Mi di ipiel pai l i ln, 

MI'ou. I'iccoli li.i li-pii'-lo in modo con-
\iticente il profes-or I'rini dell'l ui\cr-.it"i 
di limiia, in una paile della MI.I l c la / inne 
al ( lonvcp in di I'a-tcllamiiiaie. quando ha 
det lo: o lo nun MIIIO del pa ie ie d i e -i pus. 
»u I n n a t e nel nuclen e--i n/ iale del cii-tia-
iii'-iiiui il loiiilaincnto di una meliiildlouia 
polilica In t lit l.i l.i -ii.i -loti.i !a cii- l ianila 
non li,i iii.ii pi i\ ile^ialn in iiiaiueia ileliui-
l i \a HC--UI1 -i-leiii.i poi i t i io . l a polilica \ a 
- empie piu ,i--.iiiueinlo il mclntlo della t-< iell-
/a IIIIMICIII.I. un pinccdeie spei iiiicutale, 
ipolel ico, piobabile, piullo-to d i e dcilulti-
\ o , e liMidalo MI prineipi o Icti^i di onl ine 
mclal'iMco ». 

iS'on nieiio inli'icv-ante e il eoniincnlo 
appaiMt sul cattolico . l i i e / i / r c d'ltnltti, nel 
quale viene indieata la ncce-sita, ticH'alli on-
t.ue il tenia polilica e ciillui.i. di la ic l i tc-
riiiieuto, di confrontai »i con le culture e-i-
slenti, evilauilo di pioporre -oltaulo in 
ideale uMi.UIn di ciillui.i. Scrive IcMU.tl-
meiile il ^ioinale: (i (!i -emlir.i d i e in quan
to si vo<:lia poire in alto un piocc- -o di 
riaccoMaiucnlo fia ciiltuia e polil ica il pun-
to di patlen/a ,-ia nel n-tal i i l i ie un con-
talto fia le i'lttvs c-i-lcnli nei due campi, 
in pialica di create le comli / ioni di un dia-
lojio. A quc>to punto pero il riliuto pie-
^iudi/ iale «1 i all one "ciiltiue". c ioe di al-
ciiiti fiiuppi e-i.-teiili, d i e sono poi quasi 
tutti. liM-bia tli l i comlui ie lalalnienlc al-
r i -o lanienlo . alio -tcccato cultiiiale di cui 
la i'l.i»«i' politic.! callolica d i i e o^i;i di -td-
frin- e in icalla Millie ». 

Dialo^o dunque, li.i Upirazione ti l e-pe-
l i e n / e ciilliuali i l ivei-e, confronto. iNt'—.un 
l i l iuto prej:iii(li/ialc. Impemio commie, nel
la iiece—aria aulonoiiiia. fra n/imi" polilica 
ed elaliorazioue cultiinile pel la Milu/ionc 
dei dillicili problemi d i e ci slaiiuo diuan/i . 
Questa e la r s i g e n / j di opai, d i e e lien Ion
ian.! tiiltavia d.ill'ideoloiiia <i del lo slecca-
to n di Klaniinio I'iccoli e del ^rtippo di 
potere democrisliano. ma clie e viva nella 
cosi-ien7.i c nella «ensihilita di tanta p.nte 
del mondo cattolico. 

Gastone Gensini 

_ ) 

E' stata scoperta alcuni giorni fa 

HA LA SUA CARTA DIDENTITA 
LA STATUA DI ROSELLE 

E' del primo periodo dell'impero e rap presenta molfo probabilmente la bella 
Antonia, (iglia di Marcantonio e di Otfavia e madre dell'imperatore Claudio 

drizzate, vengono — da due 
elettrodi collegati alia bobi-
na — trasmesse al miocardio. 
La bobina ricerente viene in
trodotta chirurgicamente e ap
plicata sul cuore: il generatore 
di radiofrequenza, grande co
me un pacchetto di sigarette. 
e esterno al corpo. e viene por-
tato dal malato alia cintura: 
anche nell'ultimo Simposio di 
Montecatini Cammilli ha messo 
in luce i tantaggi del suo 
metodo, che abolisce tutti i con-
dultori di corrente. 

Ma il cuore non d soltanto 
un dispositivo elettrico, esso 
e anche un dispositivo mecca-
nico. che dal dispositivo elettri
co viene azionato: in certi nodi 
del tessuto del cuore si origina-

hanno porlato a propositn ( 
deU'uomo di Houston, sul quale 
p stato applicato (non per la 
prima volta a dir la teritd) 
un cuore artificiale. Non esi 
ste un € problema morale » per 
un cuore artificiale interna. 
voiche esso non esiste — c 
nessxtna pensa che esista — ppr 
il cuore artificiale esterno che 
funziona nelle sale operatorie: 
non esiste un c problema mora. 
le > della sostituzione della par 
te contrattile del cuore, visto 
che non p un * problema mo 
rale » TIP la sostituzione del sun 
dispositiro elettrico nt quella 
del suo apparato vdrolare. 

L'uomo di Houston non 4 U 
primo: gia nel 1963 lo stesso 
Debakey applied un cuore arti
ficiale semi-interno a un negro 
newyorkese di 42 anni, affetlo L« statu* di Antonia scoptrta rtcentemente a Rosellt 

GROSSETO, maggio. 
La statua scoperta alcuni 

giorni fa in Roselle_ nella zona 
degli scavi che sta portando 
alia luce importanti edilici dcl-
l'cta ctrusca e roinana. ha 
o£gi una sua carta d'idontita. 
La statua infatti e romana. 
del primo periodo dcirimpcro. 
c molto probabilmente rappre-
sonta la bellissima Antonia. 
fiplia di Marcantonio e di Ot-
tavia e madre dell'imperatore 
Ciaudio. che ando sposa al ge
nerate Druso il germanico. 

A conferma di questa tesi 
esnressa dalla professores^a 
Laviosa che dirige gli scavi. 
vi e una statua conservata in 
Roma, presso il Mu=eo delle 
Terme, che rappresenta Anto
nia e che somiglia appunto a 
questa scconda statua scoper
ta in Roselle. 

Accertata l'identita e la pro 
venienza della statua di don
na. ora si potrebbe giungcre 
alia identifica/ionc della statua 
di uomo, che e ancora priva 
della testa. Potrebbe trattar-
si, infatti. di quella di Druso. 
marito di Antonia. 

Comunque gli scavi continua-
no, e non e detto che non ven
gano alia luce altre statue che 
potrebbero stare ad ornamen-
to di una di quelle ville che 
limperatore Claudio con tan
ta cura fece costruire anche 
nell'antica Etruria. Fatto sicu-
ro, e che le due statue sono 
artistieamente pregevoli e ven
gono a dare una ulteriore con
ferma deH'importanza degli 
scavi che si conducono in Ro 
sclle. per via dei risultati che 
sono veramente notevoli. 

Non passa giorno che non vi 
sia una scoperta la quale, pur 
non raggiungendo il livello di 
questi giorni e di queste sta
tue, ha la sua importanza. al 
fine di definir* sempre meglio 

ci -l.i dimensione delle varie 
vilta che si son succedute nol-
1'area di Roselle. da quelle 
ctrusche a quelle romane e 
che qui conobbero uno dei piu 
alti gradi di sviluppo e pro-
sperita 

La citta imperiale che oggi 
si sta portando alia luce, pog 
gia sulle mura di varie altre 
ritta. ognuna delle quali rap 
presenta una fonte di docu-
menta/ione storica e culturale 
•\ffiorano mura etntsche del 
VII secolo e del IV e III se 
colo a C . le imnonenti mura di 
un anlitr.itro romano. e botte-
ghe. e strade. e le tracce del 
furioso incendio che distnisse 
la citta etnisca 

II guaio e che per riportare 
in luce tutti i tesori riposti 
in questa zona, ci vorranno 
anni di lavori. continuando con 
la Ientc7za di oggi. Per cui si 
propone ancora una volta In 
necessita di volgere verso gli 
=cavi di Roselle maggiore at-
tenzione e una piu vasta or-
ganizzazione. In parole pove-
re. occorrono piu uomini e piu 
mczzi. 

Oltre all'intercsse culturale. 
vi e un altro fattore da tener 
prtsente. che e quello turistico 
il quale potrebbe offrire a que
sta zona un sicuro avvenire. 
Negli itinerari archeologico-
tunstici italiani. accanto m 
Pompci. Tarqutnia, Metapon-
to. c cc , Roselle avrebbe da 
recitare la sua parte, e. visto 
i tesori che possicde. una par 
te di primo piano 

Ma a questo proposito. i) 
discorso potrebbe allargarsi e 
toccrre i problemi di Vetulo-
nia, di Satumia. Sovana. cen 
tri, questi. i quad, al pari dt 
Roselle, richiedono attenzioni 
e cure. 

L P. Bonelli 
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