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ARTI FIGURATIVE MEDICINA 

Jon Tuculescu: Natura morta (a sinistra); Rene Portocarrero: Ritratto di Flora (a dcstra) 

ALLA XXXIII BIENNALE 

La partecipazione 
dei paesi socialisti 

Dafo comune: il recupero dei valori originali del rinnovamento artistico fra le due guerre 
mondiali —• Assenfe la Cina popolare — Un notevole piftore rumeno — II ritorno di Cuba 

Dopo il fallito trapianto del rene di scimpanze 
nuove audaci prospettive della scienza medica 

Modificare il concetto di morte 
per il trapianto del rene umano 

La sola strada perche I'operazione riesca, sembra quella del prelievo dell'or-

gano da un corpo, dopo averne interrotto al momento necessario la cosid-

detta « sopravvivenza artificiale » - Una proposta di legge francese in tal senso 

Ad ogni nuova Biennale, la 
partecipazione dei paesi socia
listi acquista una fisionomia 
scmpre piit definita e interes-
sante. Passati gli anni in cut 
i vari padiglioni dell'Est euro-
peo si presenlavano col volto 
abbastanza anonimo del veri-
smo Hlustrativo; e, in genere, 
passato anche il primo periodo 
di frettoloso aggiornamento sid
le formula occidental'! del gu
sto. che ha fntto seguito. come 
reazione, al verismo preceden-
tp; si p andati assistendo. in 
particolare dalla Biennale del 
C<\. ad una maggiore serieta di 
propositi e di proposte. Intan-
to, falto d'importanza decisiva. 
si e verificato il recupero di 
quci valori originali che stava-
no alia base del rinnovamento 
artistico di questi paesi fra le 
due guerre, valori che una cri-
tica schcmatica aveva troppo 
sbriqotivamente liquidato. E 
cosi avemmo le prime sorpre-
SP: qli ungheresi Derkovits e 
Barcsag. i cecoslovacchi Zrza-
vy e Muzika. i polacchi Elbisch 
p Horno-Poplawski. Con la 
Biennale di auest'anno. in var-
1e si continua in quest'opera 
di riesame critico e di collo-
cazione storica. e in parte si 
prescntano con un criterio piit 
meditata una scrie di artisti 
nuovi. Dal vanorama r* assen-
te la Repubhlica popolare ci-
nese a causa di un'assurda di-
scriminazione della quale so-
no responsabili i dirigenti del-
Entc veneziano ai quali manca 
pridentemente il coraggio po
litico e culturale di avvalersi 
della low atitonomia di deci-
sione. O questa « atitonomia .̂ 
sempre proclamata. non esiste? 

11 padiglione cecoslovacco di 
quest'anno ritorna appunto. an-
cora una volta. sui pittori del
la prima e della seconda gene-
razionc del '900. Vesperienza 
dclle avanguardie in Cecoslo-
racchia non e stata assoluta-
mente un fatto d'importazione. 
ma qualcosa di originate. di 
creativamente attivo. Vi sono 
arlisti cecoslovacchi che nella 
ricenda storica delle prime 
avanguardie hanno agito da ve
ri e propri protagonisti. Basta 
pensare a Kupka e a Kubista. 
Ludo Fulla. gib apparso nella 
Biennale del '62 e adesso ri-
presentato con un gruppo di 
tele dipinte fra il '30 e il '35. 
riconferma senz'altro un tale 
giudizio. E* chiaro che su di 
hit hanno influito i fauves e i 
cubisti. ma e soprattutto la poe-
tica del primitivo, cosl larga-
mente diffusa nella prima avan-
guardia, che gli ha permesso 
di riscovrire modernamente i 
caratteri della tradizione bizan-
Una e gotica attraverso le for
me e le immagini del folclore 
slovacco. Su questa base Fulla 
ha elaborato il suo linguaggio 
prezioso e fantastico, che pos-
siede il fascino di un'antica 
icona popolare e al tempo stes
so il rigore strutturale del sin-
tetismo astratto-cubista. 

Milos Bazovsky, il secondo 
pittore del padiglione cecoslo
vacco, si muove nello stesso 
clima poetico di Fulla. ma con 
modi assai differenti; dove cioi 
Fulla arriva con la misura com-
positiva-architettonica del qua
dro, Bazovsky grunge per for-
za di sentimenio. per accesa 
concitazione lirica. Fulla e Ba
zovsky comunque costituiscono 
insieme fl punto di partenza di 
gran parte della generazione 
successive, la aenerazione di 
mezzo, di cui a Venezia incon-
triamo alcuni tra i migliori 
0$ponenti: Peter Matejka, Vi~ 

liam Chmel, Milan Laluha e 
Milan Pasteka. 

Gli scultori Kompanek e Uher 
completano il quadro di questa 
tendenza che, sia pure con lar
ga varieta di espressioni, si 
riallaccia alle tradizioni popo-
lari. E' chiaro che in Cecoslo-
vacchia. le component! dell'ar-
le contemporanea sono molte-
plici: non si dimenlichi che in 
Cecoslovacchia vi e stato anche 
un forte movimento surrea-
lista e uno costruttivista, che 
oggi non mancano di dare i lo-
ro frutti. Perb troviamo giu-
sto che alia Biennale si sia 
proceduto e si proceda per la 
via di una seria informazione, 
che spieghi ed illumini abba
stanza esaurientemente il pro-
cesso di sviluppo dell'arte ce
coslovacco moderna offrendo 
di volta in volta la visione di 
alcuni dei suoi dati fondamen-
tali. Cib ne favorisce una co-
noscenza meno genererica e 
consente una giusta valutazio-
ne delle ricerche piu avanzate 
a cui in questi ultimi tempi gli 
artisti cecoslovacchi si sono ri-
volti. 

Vn criterio analoao e" stato 
adottato per il padiglione po-
lacco. anche se qui si & pre-
ferito puntare soltanto su due 
artisti di opposta tendenza: 
analogo perche anche qui si so
no scelti due artistichiave del 
Varie polacca contemvnranea: 
Julitisz Studnirki. tin pittore di 
vivace e grottesca ispirazione 
letteraria. che sembra reveri-
re i suoi temi soltanto nell'ar-
mamentario della mitaloaia e 
dplle leggende medievali: e 
Henryk Stazewski. un artista 
settantenne che P" stato tra i 
pionieri di un particolare co-
struttivismo spprimpntale npl 
corso deali anni Mfl. e forte 
anrhe prima. Purtrappo perb le 
ir.dicaziont che tro'-iamo npl ca-
talogo. dorute a Banna Ptasz-
kowska. non forniscono stiiR-
cienti natizie critiche P storirhe 
per capire e sHtiare Vaziane di 
Stazewski. D'altra xmrte non si 
pub neppure supnlirp ad una 
tale carenza consulfando le 
opere. che appartenaono uni-
camente aaV anni '64'66 del-
Vattivifb dell'artista. Quanto a 
Studnicki bisoana dire che lo 
estro di questo pittore. insie
me con la sua pprizia. raq-
giunqe risultati di intensa biz-
zaria espressira. dove, per al-
lusione. Vassurdo umano-disu-
mano della nostra epoca sca-
turisce rirestito dalla sapiditd 
irnnica di un autentico mora-
lista. 

Vn discorso diverso si deve 
invece fare ver il padiglione 
romeno. 1 rompni hanno ven-
sato di dedicarlo interamente 
ad una sola personalitd A mio 
avviso hanno fatto benissimo. 
anche perche. come si dice. 
arerano un asso nella manica: 
Ion Tuculescu. un < caso > pro-
digioso. un artista tenero e sel-
vaqaio. spentosi a Bucarest 
quattro anni fa Bo detto un 
«caso >. e in realta in tutta 
la produzionp artistica romena 
di questi ultimi vent'anni ed 
anche in quella precedente cre
do che sia impossihile indicn-
re qualcosa di simile ad una 
pittura come auella di Turule-
scu. Forse soltanto in qualche 
poeta. o mealio ancora in qval-
che^ doina dei Carpazi deWOl-
tenia, si pub trovare un senti-
mento della natura cosl dolce 
e reemente. 

Tuculescu. che i della stes-
sa regione di Brancusi, ha bi-
cominciato a dipingere solo a 
venticinqve anni, nel '35. Pro-
fessore di scienze naturali e 
qumdi medico, la pittura fu per 

da. Come in certe liriche di 
Barbu o di Blaga, senza tutta-
via le sovrapposizioni ideologi-
che che le accompagnano, vive 
nei quadri di Tuculescu il sen
so piit segreto e perenne della 
mitologia contadina romena, un 
senso antico e totemico. che ri-
conosce nella terra I'elemento 
primario dell'esistenza. Un'e-
saltazione cromatica ai limiti 
di un abbandono delirante do-
mina le tele di Tuctdescu. E' 
sorprendente come questo arti
sta, anche in un particolare 
periodo di chiusura culturale, 
ormai decisamente superalo. 
sia riuscito a mantenersi libe-
ro e sensibile ai problemi piii 
attuali dell'espressione, supe-
rando cosi anche il rischio di 
cadere in un'angusta considera-
zione del folclore. 

Le ottanta opere scelte a rap-
presentarlo vanno dal '41 al 62 
e seguono d'anno in anno lo 
svolgimento stilistico dell'arti
sta. dai primi paesaggi ancora 
legati alio schema naturalisti 
co ai paesaggi di pura inter 
pretazione fantastica della na 
tura: qualcosa per intenderci 

I che oscilla tra Van Goqh e 
Nolde, ma con energia d'ac-
cento e modi del tutto auto-
nomi. 

Vn'impostazione simile a 
quella romena ha sequito Cu
ba. esponendo un folto gruppo 
di opere di un unico artista: 
Rene" Portocarrero. Cuba era 
stata presente alia Biennale nel 
'52. con quindici pittori. tra i 
quali Portocarrero era gib in-
cluso. Ora. dopo un'assenza di 
quattordici anni Cuba e~ ritor-
nata ai Giardini di Venezia. 
Certo. Portocarrero da solo non 
pub in alcun modo dare una 
idea di quello che oggi succede 
a Cuba nel campo delle arti. 
Stando a un volume pubblicato 
nel '62. la situazione figurativa 
cubana e quanto mai ricca e ca-
rica di fermenti diversi. Non 
& sicuramente, insomma. una 
situazione unilaterale o mono-
tana. Tuttavia H poco spazio 
che Cuba aveva a disposizione 
nel padiglione centrale ha con-
sigliato la soluzione di sceglie-
re per la Biennale di quest'an
no un solo pittore. 

Portocarrero ha oggi cin-
quantaqtiattro anni. Si tratta di 
un artista fecondo e impetuo-
so. la cui ricerca si 4 mossa 
in piit direzioni. seavendo tut
tavia in maniera costante fl da
ta fondamenfale del suo tem-
peramentn abbondante e insof 
ferente di regale troppo stret-
te. Alia Biennalp presenta ven-
ti.sptte ritratti dplla sie.ssa mo-
dplla: una Donna-Flora, che 
eali ripete con brillanti varia-
zioni. con un estro rutilante. 
usufrvendo spontaneamente di 
una cultura pittorica che ra 
da Picasso a Mathieu. In que-
ste immaaini C'P un'arta di ro-
cocb coloniale. la metamorfosi 
di uno stile oulico direntato 
sanauiano e popolare. crepi-
tanie iTallegria e rttalita. 

71 padialione unaherese 4 in-
rece diriso tra uno scultore 
afermatosi nel periodo degli 
anni 'X). Miklos Borsos. un 
niovane acquafortista. Gtntla 
Feledv. e un gruppo di arnzzi 
sti. Come giustamente scrire 
Lodovico Vayer. che ha steso 
la prespntazione per il catalo-
go. neWopera di Borsos * s'in-
carvano in una stretta unita le 
larghe correnti di energie del-
VEuropa e le tradizioni della 
Pannonia emerse dalla profon 
ditd ». In lo? mfatti la cultura 
classica italiana. Itltrata nel-
Vesperienza deWarte contem
poranea asslmilata con plena If 

stanza da un'ispirazione schiet-
ta, vigorosa, che nei miti e nei 
simboli remoti della genie ma-
giara trova volentieri i motivi 
delle proprie rappresentazioni. 

Come si vede, in genere. la 
tendenza critica che governa 
I'ordinamento dei padiglioni dei 
paesi socialisti e proprio quel
la di stabilire la propria tradi
zione moderna all'interno della 
vicenda piu larga di tutta Var-
te contemporanea. Solo la Ju
goslavia si scosta da una simi
le impostazione, ma sino ad 
un certo punto. E intanto biso-
gna dire che un analogo lavo-
ro di chiarificazione la Jugo
slavia I'ha incominciato qual
che Biennale prima degli altri. 
II senso geloso del proprio ca-
rattere nazionale, delle proprie 
tradizioni, delle proprie lonta-
ne origini artistiche e ben vivo 

anche nel padiglione jugoslavo. 
E' sufficiente leggere la pre-
sentazione di Krzisnik per ren-^ 
dersene conto. Uno scultore co
me Kratohvil o un incisore to
me Makuc o Mesko ne sono del 
resto la riprova. 

Un discorso diverso 4 invece 
quello da fare sul padiglione 
dell'Unione Sovietica. al quale 
dedicheremo percib un artico-
lo a parte, proprio per la com-
plessita dei problemi che il te-
ma trascina con s6 e che, co
me si pub capire. non sono sol
tanto di specifico ordine pla-
stico, ma anche culturale e po
litico. Gia altre volte si e~ ten-
tato su queste pagine un di
scorso del genere, ma penso 
che non sembrera inutile ri-
tornarci sopra. 

Mario De Micheli 

La morte del giovane che 
aveva subito il trapianto di un 
rene di scimpanze ha riehia 
mato di nuovo 1'attenzione sul 
problema dei trapianti d'or 
gano. II poveretto ha avuto 
piu sfortuna di quanta ne ab 
bia avuta un paziente ameri 
cano di New Orleans, che qual 
che tempo fa, con un rene di 
scimpanze. era riuscito a so 
pravvivere dieci mesi: ma nes 
sun medico ha mai sperato 
che il trapianto di un organo 
animale possa avere altro ri 
sultato che un certo prolunga 
mento dell'esistenza: e. que
sto. nel migliore dei casi. La 
sorte del giovane sardo con 
ferma qumdi che 6 al tra
pianto di rene umano che bi 
sogna dedicare gli studi. 

Un'ulteriore conferma in tal 
senso ci proviene da Rich 
mond (Virginia) con la noti 
zia che Catherine Guthrie, 
una ragazza di ventun anni. 
ha avuto il 29 marzo di que
st'anno. dopo una gravidan-
za ben tollerata. e un parto 
senza incidenti. una bambina 
sana e normale. Tredici mesi 
prima di dare alia luce una 
bimbetta sanissima, Catherine 
Guthrie aveva subito il tra
pianto di un rene umano: il 
rene di un donatore, che non 
era suo gemello: la bimba di 
Catherine e il primo essere 
umano nato da madre porta-
trice di rene trapiantato. 

II problema e dunque quel
lo del trapianto del rene uma
no: e. a conferma delle tesi 
coraggiosamente sostenute dai 
parlamentari comunisti in una 
dichiarazione su tale argomen-
to, vogliamo qui riportare i 
risultati di una rassegna con-
dotta da studiosi francesi sui 
724 casi di trapianto di rene 
umano, sinora noti nel mondo 
intero. 

In 39 casi il rene trapiantato 
proveniva da un fratello ge
mello identico: in 28 casi di 
questi 39, il trapianto e stato 
praticato piu di due anni fa. 
Dei 28 pazienti che hanno ri 
cevuto. da piu di due anni. il 

Lo scimpanze Peppone e il giovane sardo Antonio Farina subito dopo I'operazione di trapianto 
del rene effettuata nel maggio scorso a Roma dal prof. Stefanini 

rene di un fratello gemello 
identico, 20 sono in buone con-
dizioni cliniche stabilizzate. e 
sono quindi presumibilmente 
guariti. In altri 8 casi si e 
registrato un fallimento. 

In 428 casi il rene e stato 
dato da un donatore vivente. 
parente piu o meno stretto del 
malato ma non gemello. Dei 
pazienti operati da piu di due 
anni, che sono 109. 17 sono 
in buone condizioni cliniche 
apparentemente stabilizzate. 

Di 16 pazienti non sono riu 
scita a ricostruire notizie pre 
cise. Di 241 ammalati ai quali 
fu trapiantato un rene prele 
vato da un cadavere, 45 sono 
stati operati da piu di due 
anni; di essi, uno solo e in 
condizioni cliniche buone e 
stabilizzate. Se consideriamo i 
pazienti di cui si sono tro-
vate notizie precise, vediamo 
che la probability di condizio 
ni cliniche buone e stabiliz
zate, a due anni dal trapianto. 
6 del 71% se il rene e prele-
vato da un fratello (gemello 
identico) del malato. e del 
15% se il rene e prelevato da 
un donatore vivente non ge 

LETTER ATUR A 

A cinque anni dalla tragica morte 

«PAPA HEMINGWAY > 
Un mito alia rovescia 

la recente biografia di Hotchner fruga con falsa « obiettivitd » tra i 

vizi domestici dello scrittore, senza darne un vero ritratto umano 

: lui un'intima vocazione profon- * berta di giudizio. prende so-

Cinque anni fa, il 2 luglio 
1961, Ernest Hemingway mo-
riva suicida nella sua casa di 
Ketchum. nell'ldaho. Avrebbe 
compiuto sessantadue anni il 
21 dello stesso mese, ma ormai 
— terribilmente provato dalla 
sua corsa attraverso la vita — 
aveva sentito concludersi la sua 
stagione. e con un gesto riso-
luto se Vera scrollata di dosso. 

Forse i superfluo ricordare, 
qui. quali e quante psrole — 
sia di lode che di detrazione — 
furono scritte in quell'occasio-
ne. ma certo vale la pena sotto-
lineare come Hemingway, scrit
tore e uomo. resista ancor og
gi all'usura del tempo e delle 
mode. 

Naturalmente, in questi anni. 
la figura del grande narratore 
nordamericano i passata al va-
glio di una considerazione cri
tica piit attenta e meditata e 
molte delle frange del suo mi
to sono state strappate. ma cib 
non ha fatto che decantare e 
restituird in tutto il suo vigore 
la personalitd poetica di Ernest 
Hemingway. 

Ebbene. che biografi dubbia 
mente « ufficiali» o ancor me
no attendibili. insistano oggi 
— presumibilmente piu per dar 
lustro a se stessi che non a 
Mister Papa — a rovistare. a 
frugare, con sospetto aecani-
mento nelle vicende private e 
intime di TJemingwatf non pud 
non suscitare una naturale dif-
fidenza. Ed i. appunto, con tale 
sentimento che abbiamo letto 
in questi giorni fl h'ftro di A.E. 

Hotchner — edito da Bompia-
ni — Papa Hemingway, una 
biografia che viene raccoman-
data — et pour cause — so
prattutto per i vincoli di stret
ta amicizia che legarono in un 
lungo periodo Vautore ad He
mingway. 

E' stato detto che uno scritto
re, specie se grande. non la-
scia quasi mai un'ereditd peg-
giore di quella costituita dalle 
pagine — apocrife o vere che 
siano — dei suoi biografi: e. 
dobbiamo confessare, che que
sto assioma ci affascina non 
poco proprio in relazione al li-
bro di Hotchner. II quale se 
ha Vinnegabile merito di esse
re un bravo giornalista, non 
pub tuttavia vantare — anche 
accampando Valibi di voler « di
re tutta la verita »> — alcuna 
benemerenza per il fatto di 
scoprire con fastidioso compia-
cimento i vizi domestici di He
mingway. Come quando — ri-
terendo della progressiva ne-
vrosi dello scrittore — parla 
delle idiosincrasie morbose di 
Hemingway verso i suoi colla 
boratori. terso i aiornalisti. gli 
agenti delle tasse e. ancora, al-
lorchi dice dei rapporti che 
intercorrevano tra Hemingway 
e la moglie Mary, nello stadio 
piu acuto della malattia: c Lo 
umore di Ernest nei suoi con
front oscitlava da un'estrema 
deferenza e gratitudine per le 
sue omorevoll attenzioni agli 
insulti piu brvtali*. 

Perb, non k tanto questo ch« 
spiace constatare in PapA He

mingway. quanto il fatto che 
in esso si vorrebbe abbattere 
il falso mito di un Hemingway 
animato soltanto da una vena 
vitalistica. decadente e persi-
no dannunziana. semplicemen-
te tentando di dar corpo al mi 
to € alia rovescia > e altrettan 
to improbabile di un Heming
way sordido e meschino. 

Certo, le vicende ricordate 
da Hotchner sono collocate in 
un quadro cronologico abba 
stanza esatto — non per nien 
te. infatti. lo stesso autore si 
fa un dovere di passare per 
un fedelissimo del magnetofo-
no —. ma alcune omissioni co
me anche le molte illazioni, 
suggeriscono seri dubbi sulla 
presunta < obiettivitd » di que
sta biografia Perchi trascura-
re — ad esempio — Vattiva e 
ininterrotta milizia antifascista 
di Hemingway per dar peso, in
vece, a discutibili notazioni — 
quanSanche non a veri e pro
pri pettegolezzi — sulla vita 
sentimentale dello scrittore? 
Perchi ignorare ancora la vi-
sita che Hemingway fece, du
rante il suo soggiomo in Spa-
gna nel '56, al vecchio scritto
re Pio Baroja? Percht, infine, 
dar credito alle calunnie — e. 
anzi. suffragarle con indebite 
supposizioni — di un'ipotetica 
inimicizia esistente tra Hemin
gway e Fidel Castro, tanto da 
costrxngere te scrittore a la-
sciare Cuba per rifugiarsi ne-
gli States: quando si sa bene 
— e lo stesso Hotchner ne par-
la diffusamente — che le gra-

vissime condizioni di salute im-
posero a Hemingway U ritorno 
in patria? 

Sono tutti interrogativi che. 
come si pub ben comprendere. 
pongono una seria ipoteca non 
tanto sulla verisimtglianza in 
generale degli episodi narrati 
da Hotchner. ma proprio sulla 
verita sostanziale della vicenda 
umana e poetica di Hemin
gway. Non a caso. del resto. 
VulUma moglie di Hemingway. 
Mary Welsh, ha cercato in oani 
modo di impedire la pubblica 
zione di questo libro e non 
crediamo tanto per preservare 
la memnria di Mister Papd — 
ch&, i libri ch'egli ha lasciati 
assotvono ampiamente tale 
scopo — quanto per Q fondato 
sospetto verso un'idea che. pur 
paludata nelle sembianze di 
una troppo conclamata < sete 
d'\ verita >. ric^Iaro sin dall'ini-
zio intenti non del tutto cristal-
Uni. Si sa abbastanza bene, pe-
raltro. a quali e quanti condi-
zionamenti 1'indu.stria cultura
le americana (e non solo essa) 
sottoponga gli outori e non vo
gliamo escludere. percib. che 
Hotchner. pur in buona fede. 
abbia peccato per eccessiva 
acquiescenza al < sistema *. 

A nostra parere. comunque. 
una cosa i certa: U quinto on-
niversario della scomparsa di 
Ernest Hemingway meritava. 
almeno tra noi, ben altro omag-
gio che non fl libro di A.E. 
Hotchner. 

Sauro Borelli 

mello del malato. 6 del 2% se 
il rene e prelevato da un ca
davere. 

II ragionamento 6 basato 
sulla matematica: la strada 
del prelievo f,n cadavere e 
evidentemente una strada cie-
ca, senza soluzioni soddisfa-
centi (almeno per ora). II 
problema e quindi di trapian-
tare un rene prelevato da un 
vivente. Ma qui intervengono 
le considerazioni sollevate dai 
parlamentari comunisti. « Per-
mettere > la donazione del re
ne da un vivente sano a un 
ammalato, significa in realta 
permettere un sacrificio non 
del tutto privo d'importanza: 
chi possiede un rene solo ha 
un certo aumento della pro-
babilita di ammalarsi. ed e 
in maggior pericolo negli in
cidenti che traumatizzano la 
regione renale (e questi trau
matism! aumentano di anno in 
anno). Una donazione di rene 
non e altrettanto innocua quan
to una donazione di sangue: 
implica una diminuzione. per 
quanto piccola, delle probabi
lity di sopravvivenza. ed e 
quindi. per il donatore, un in-
dubbio sacrificio. Permettere 
questo sacrificio significa met-
tere il medico in condizione 
di farsi strumento del sacri
ficio di una persona a favore 
di un'altra: cio che il medico 
non ha mai fatto nei secoli e 
millenni trascorsi. e che anzi 
egli giudica addirittura con 
trario all'etica professionale. 
A maggior ragione quando si 
tratti di parenti. e specialmen-
te di parenti stretti: che non 
si sentono «Iibcri di donare 
un rene >. ma piuttosto «co-
stretti a donar' -• anche se 
la natura di tale costrizione 
c. ovviamente, morale e sen
timentale anziche giuridica. 
Ma chi non sa che la costri
zione sentimentale *"'o essere 
la piu drammatica? 

Se la percentuale dei risul
tati favorevoli puo indurre a 
richiedere un sacrificio ai ge-
melli identici del paziente (in
fatti il 71% di risultati fa\o 
revoli alia distanza di due an
ni puo essere giudicato come 
una probability vantaggiosa) 
e certo che nel caso in cui 
— come gcneralmente acca-
de — • 'nziente non abbia 
un gemello id*-- ••> la pro
bability fax-orevole (15%) e 
troppo bassa perche si possa 
sollrcitare. o anche soltanto 
accettare. i) sacrificio di un 
donatore. 

Da una parte, dunque. il 
prelievo sul c--"' • -re risulta 
pressochd inutile: dalPaltra il 
prelievo dal vivente risulta po
co comrniente. per il rappor-
to sfavorevole che corre tra 
il sacrificio del donatore (trop
po grande) e il vantaggio del-
I'ammalato (troppo piccolo, in 
probability perccntuali). 

II problema e dunque senza 
soluzione? 

Ne ha discusso a fondo 1'Ac-
cademia medica di Francia: 
e pare che una soluzione sia 
possibile. 

Infatti vi e una possibility 
di reperimento di reni che 
avrebbe addirittura valore ri-
solutivo; e per individuare 
questa possibility l'Accademia 
medica di Francia ha nreso 
in considerazione le ragioni 
per cui il rene prelevato dal 
cadavere non da buoni risul
tati. 

n fatto e che fl rene non 
sopporta piu di qualche mi-
nuto rairesto della circolazio-
ne: o il prelievo viene fatto 
immediatamente dopo la mor
te. cosi che il rene non riman-
ga piu di qualche minuto sen
za circolazione sanguigna, op-
pure il trapianto avra pochis-
sime probability di risultato 
positivo. Ma in quali casi que
sto intervento chiniririco. non 
indifferente. pud essere pra
ticato proprio nel momento 
successivo alia morte? La ri-

sposta e evidente: solo nei 
casi in cui il momento della 
morte puo essere previsto 
esattamente. e quando la mor
te avviene in un reparto ospe-
daliero chirurgicamenle attre/-
zato, e in vicinanza delle sale 
chirurgiche. In quali casi la 
morte di un p. te avviene 
in un reparto ospedaliero at 
trez/ato, e in un momento esat
tamente prevedibile dai chi-
rurghi? 

La risposta. discussa nella 
Accadcmia. e sconcertanle ma 
nient'affatto assurda: questo 
puo accadere quando il mo 
mento della morte puo venire 
« deciso ». * pianificato ». dai 
medici. L'evenicv- * >rnmi 
non rara: c ogni anno diven-
ta piu frequent' '• 'atti i me-
todi modernt di rianimazmne 
consentono di tenere in vita 
(una vita soltanto vegetativa) 
certi ammalati. e certi infortu-
nati. che sono ormai privi di 
attivita elettriche della cortrc-
cia cerebrale. e quindi privi 
definitivamente di ogni possi
bility di ritorno alia coscicn 
za: la loro «v i ta» c ormai 
soltanto un income di pochc 
funzioni vegetative: la respi-
razione (che c passiva perche 
affidata a un rcspiratore) e 
la pulsazione cardiaca (ottc-
nuta col massaggio cardiaco 
o eon stimnlatnri elcttriri. e 
quindi, anch'essa. passiva). 
Queste condizioni sono chiama-
te «di sopravvivenza artifi
ciale »: una sopravvivenza che 
non puo vedere in tiessun ca 
so il ritorno delle funzioni 
psichiche. e che d'altronde c 
destinata comunque a ces«;a-
re in poche ' e o in pochi 
giorni. 

Una commissione di medici 
parigini sta studiando adesso 
una proposta di legge che au-
torizzi i medici a decidere di 
sosnendere la « sopravvivenza 
artificiale > quando cio si ren-
da necessario in \ista di un 
trapianto d'organo (che risul-
terebbe prelevato immediata
mente dopo la morte. e quin
di efficiente). In questo mo
do il vantaggio degli accet-
tori del trapianto non coste-
rebbe. ai donatori. nuU'altro 
che alcune ore di respirazio-
ne e circola/'or.e passive, di 
vita incosciente. E il vantag
gio di un malato sarebbe per-
seguibile senza un vero «sa
crificio» da parte di un'altra 
persona. 

Certamente. si deve studiare 
il modo di definire e codifi-
care rigorosamente questa H-
berta del medico, per garanti-
re che essa non si trasformi 
in un dispotismo arbitrario 
sulla vita e sulla morte dei 
pazienti: ma questa strada h 
indubbiamente piu umana di 
quella preconizzata da chi vor
rebbe concedere una cosiddetta 
«Iiberta » dei sani di offrire 
i propri organj agli ammalati. 

Secondo gli studiosi france
si. per incamminarsi su que
sta strada occorre che la de-
f inizione di « morte > venga 
modificata: che. cioe, si de-
finisca «morte» non piu. co
me in passato. la sospensione 
di tutte le f-n^ a vitali. ma 
una particolare condizione in 
cui la corteccia cerebrale e 
definitivamente silente, e le 
altre funzioni vitali sono ef-
fettuate in maniera passiva. 
Oggi la millenaria Iotta con-
tro la morte esige una modifi-
cazione del concctf* di morte: 
concetto che da migv- 'a di 
anni si trama^ 'a immutato. 
quasi fosse un assoluto. II fat
to che un concetto apparente
mente assoluto. qual e quello 
di morte, venga oggi messo 
per la prima volta in discus-
sione e sottoposto a esame cri
tico, e certo una delle piu va-
lide manifestazioni del rapido 
trasformarsi del sapere scien-
tifico. 

Laura Conti 
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