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Oggi alia Camera comincia 

il dibattito sulla legge 2314 

UNIVERSITY E 
CAPITALISMO 

Perche oggi non si ipotizza piu un forte au-
mento di quadri qualificati a livello tecnolo-
gico-scientifico - II «diploma generalizzato»: 
una scelta di classe - La relazione del PCI 

' Cite cosa i' rim.'islo 
d c 1 I o « trioufnli.stichc » 
previsioni che, ;uwora 
non inolti ,'inni f;i, la 
cosiddelta « ahi ni.'irciiin-
t«' » del centro-.sinistra 
clnbornvii per lo svi lup-
|)<> (k'UTnivtrsili'i (c in 
gcnerale drlln sciiola) ila-
l iana? Xcl inoiiiciilo in 
m i la Camera comincia 
a (lisciilcru la legge 
« I'M I » ((i i i i-Codignnln), 
i' negli Alcnt'i .si cs lcu-
ilc la lotta degli stiidcn-
ti o degli inscgnanti , e 
opportuno porsi questa 
(lom.'inda, che ci aiida a 
valutarc i termini rcali 
dcl lo .sconlro. La rehuio-
nc di minoran/a presen-
tala dalla c()iii|)ii|<na Hos-
.sana Hossanda a Home 
del grtippo dei dopulati 
del PCI richiama alcnni 
dali .significntivi. 

Lit Sviniez e il Censis 
flvevann previslo, per il 
1"J70-'71, un nnniei'o di 
c irca «I0 niila lanreali al-
l 'annn; i diplomat! di pri-
iiin grado nvrebbero do-
vuto iniziare ad afflniie 
da un ininimo di If) nii
la ncl 1(J70-'71 fino a 
liO-70 mihi ncl 197."): ap-
ptmlo dal I!I7;") — secon-
do il Censis — il siste-
ma un ive i s i ta i io nvreb-
lie prodolto oltrc 1(10 nii
la tra laureati c diplo
m a t all'anno (conlru i 
I'll niila, o poco piti, di 
ogg i ) . K cosi , ncl 11)81, 
.si .sarebbe avnto nn mi-
incro di « qundri » di 
j) iovcnicnza univcrsilaria 
si ipcriorc di oltrc 4 vol
te c niez/o aH'attnale: 
c ioe , 1.07(5.000 laureati 
present! nclle forze di 
lavoro (oggi sono un po' 
meno di 700 niila) e 
l.li.So.OOO diplomati . •, , 

Ora, il « Prograniina di 
sv i luppo cconomico per 
il quincpicnnio lt)tili-*70 » 
(p iano Picraccini ) ha oc-
col to , di tale ipotesi , sol-
tanto il traguardo dci 40 
mi la laureati al l 'anno ncl 
1!)70, lasciando invece 
mnlto ncl vugo le prcvi-
s ioui quantitative dci di
plomati . II « fabbisogno 
professionale nggiunti-
v « » vicne (jui judicata 
l imitntamente a due set-
tor i : medic i (da 8!) nii
la a 95 niila nel 1970 c, 
]ioi, all'n optimum » di 
l.'lu mila) c insegnnnti 
(80 mila laureati in piu 
rispctto ai livclli at tnal i ) . 
« Ancora una volta —• ri-
leva la relazione del PCI 
— la classe dirigente in-
tende aDidare all' l ' i i iver-
sita il compito di forma-
rc csscnziainicntc il per
sonate qunlificuto dci 
grandi scrvizi social i ». 
A conferma .sia la cifra 
della previs ionc complcs-
.siva di niiovi laureati 
contenula nel « p i a n o 
Picraccini »: 150-lliO mi
la. mcta (o piu) dci quali 
— come .si e detto — 
destinati nirinscgnn men
to . Un forte fabbisogno, 
per r imiucdiato c nclla 
prospclt iva di una rifor-
m;i generate della scuo-
la, di insegnanti effctti-
vamente csistc. Kssi — 
sottol inea la relazione del 
PCI — dovrebbero anzi 
essere anche di piu, se 
foss imo in presenza di 
l ino sv i luppo adc^'i'tn 
dcirislrttzione. Ma « il cli-
fetto sta nel rapporto 
perccnltiale • : sc, c ioe , la 
maggioran/a .issolnta dci 
laureati \ a ncH'inscgna-
nicnlo, « non c perche si 
inscgni troppo. ma per
c h e lc altrc qualif ichc so
n o poche ». 

Ma c h e cosa vuol dire 
questa scelta? In primo 
l u o g o : dopo 1'cspansionc 
(per quanto concernc 

produttivita c occupazio-
n e ) dei primi « a n n i 
' 6 0 » , il capital ismo ita-
l iano ha perduto sl.incio 
e, gia ogyi . non scmbra 
piu c h e l.i svi luppo del
la societa nazionale ri-
chici la per i! 1970 ncp-

(un'area che prevede an
che al suo iuterno zone 
di sottosvi luppo, relativo 
c assoluto) e del rappor-
lo di integra/ ione c di 
Mihordinazionc (integra-
zione c .subordinazione 
econouiica, tecnologica 
polit ica) nei confronti del-
I'imperialismo, degli ("SA. 
Qui e infalti la ragione 
proTonda per cui « il ti-
po di svi luppo capitali-
stico al quale assist iamo 
nel nostro paesc non 
.sernbra esigere il forte 
aumento dellc qualif ichc 
lecnologico-sc ienl iche che 
ngli ini/.i degli " anni '(JO " 
i tecnici del cenlro-sini-
slra prevedevano ». 

Dal compito che si vuo-
le atlribuire all'Universi-
ta d i scendc la « nuova » 
arl icolazionc che la leg-
fje del ccntro-.sini.stra pro
pone mediantc l'i.stitii/io-
ne del diploma t/eneraliz-
zalo (con o senza /.v//-
tiili lujijregati), c ioe di 
corsi dc(iualificnti sotto 
il profilo sc ient i f ico, 
« profe.ssionalizzati » ai li
vclli piu bassi (d'altron-
de, r industria potra .scni-
pre |)roniuovere, anche 
diretlamente, una forma-
zionc di a (piadri » ade-
guata alle sue e.sigcn/u 
quantitative c qualitati
ve ) . Tale arl icolazionc — 
che tende a «scar icare » 
VUninersila di massa in 
canali subaltcrni, di « sc-
l i e H » ( come ormai si 
usa dire) — assume co-
si un preciso contentito 
di classe, di discriniina-
zione contro ccntinaia di 
migliaia di giovaui che 
proveugono dalla piccola 
borghesia o dal uroleta-
riato, ed c percio coni-
battuta con forza dagli 
studenti e da quanti vo-
gl iono una scuola non 
subordinata al s istcma, 
ma ccntro di contesta-
zionc cri l ica e di svi lup
po deraocratico. 

Mario Ronchi 

Come giudicare I'esperimento compiuto a Cittd del Capo? 

Che cosa significa trapiantare un cuore 
Le terapie «immunosoppressive » adottate generalmente in Europa e in America - Un'arma 
a doppio taglio - Due diversi indirizzi nelFURSS - Un drammatico interrogativo morale 

CITTA' DEL CAPO — Una veduta della sala operatorla dura nte i l d i f f ic i le intervento. Sulla sinia'ra, s'intravede la parte 
terminate del lettino sul quale e disteso Wshkansky. (Telcfoto AP-c l 'Unita ») 

Dove vanno a ffinire i soldi degli opera! ? 

II patrimonio INPS serve a tutto 
fuorche ad aumentare lepensioni 

Dalle cooperative edilizie al ministero del Tesoro, dall'IRI alia Galleria Margherita.- una girandola di miliardi che non 
ha niente a che vedere con la previdenza — Gli strani segreti che hanno circondato i rapporti con la Banca nazionale 

del Lavoro — La riforma deve fare piazza pulita di ogni possibilita di speculazione 

pure — tral.isciando le 
c i frc « csuber.inti » degli 
schenii del Censis — i 
150-1C0 mila laureati ipo-
tizzali dal « l'rogramma * 
(e poss ibi le che ne ba-
s t ino la mcta, o anche 
m e n o ) . 

Nasce , allora, un nuo-
• o ordine di qucs l ioni : 
and iamo verso una di-
soccupaz ione intcllcltu.de 
largamente gcneralizzata? 
n saranno, per lo piu, i 
set tori non produltivi M\ 
assorbire lc allc ipi.ilifi-
c h e ? 

Sono intcrrogativi di 
fondo, che investono di
ret lamente il problemn 
del ruolo giuocato dalla 
Itatlia ncll'arca del « c a 
pi ta l i smo organizzato » 

L'INPS quest'anno mette a 
riscrva altri 125 miliardi. 
L'INPS impegna miliardi in 
una speculazione edilizia (fi-
nanzianamente costosissima) 
come la creazione della « Gal
leria Margherita » a Roma, in 
via Nazionale. Notizie come 
quesie giungono. ai sette mi-
honi di pensionati che trasci-
nano la \ita con 20 mila lire 
al me*e o anche meno. come 
fatti di un altro mondo. di un 
mondo pieno di ostilita e di 
di*prez70 per i bisogni della 
gente che dawero vive di la
voro. 

Alle esigen7e di queste gen
te guarda. anzitutto. la pro-
po^ta dei comunisti di comin-
ciare a liquidare. nelle sue 
parti non fuazionali, 1'iinmen-
so patnmomo di 1700 miliardi 
accumulato daU'IXPS Si trat-
ta. anzitutto. di aumentare le 
pensioni. di rcstituire agli 
opera: il m.iltolto. e poi avre 
mo anche la benefica conse-
guenza politica di e\itare spe 
cula7ioni. facendo chiarezza 
al tempo stesso in vaste zone 
dell' attintA imprenditoriale 
pubblica. Sempre pronti a 
scandalizzarsi per le t specu-
lazioni sbagliate del defunto 
on. Angelo Corsi >, che agli 
occhi della DC aveva anche 
il pregi'o di essere un social-
democratico. certa stampa si 
fa d'oro nel parlare deH'azien 
da agraria di S Giovanni a 
Suergi'.i (ki\c TINTS ha mve-
^tito male circa un miliardo. 
per poter tacere su investi 
menti di ben altra importanza. 

Oiamo un'occhiata at bilan-
cio dell'INPS. Ci sono. anzi
tutto. 250 miliardi investiti nel-
l'lRI, nell'ENI e in altre so-
deta minori, come le Cartiere 

Miliani. nonche in titoli di Sta-
to. Questi investimenti sono 
uno snaturamento dell'^attivi-
ta imprenditoriale di Stato la 
quale, nella forma di c par-
tecipazioni » o di aziende di 
gestioni apposite. de\e com 
porta re per lo Stato e per gli 
organi da esso designati uni 
totale a^sunzione di respon-sa 
bilita Riversarne una pirte 
sui la\oratori. che poi sono 
privi di qualsiasi po^^ibd.ta di 
esercitare un controllo. e co 
modo per lo Stato. ma diso-
nesto. ENT. IRI e qualsiasi al 
tra azienda statale devono 
avere un adeguato fondo di 
dotazione. e possibilita di ri-
corso al morcato finanziario or-
dinario proporzionate ai suoi 
programmi. senza limitazion:. 
Lo scopo di un diverso corn-
portamento. altrimenli. ha un 
solo significato- riprendere 
dalle tasche dei Ia\ora*'>ri c.o 
che e>si si sono gia gjada 
gnati con il massimo di sa 
cnficio 

Piu vario. e francamente 
preoccupante. e il quadro dei 
€ mutui» ddl'INPS: 38 mi
liardi dati a cooperathe edi
lizie. alcune delle quali. se-
condo la Commissione parla-
mentare d'inchiesta, altro non 
sono che ridicole mascheratu-
re per speculazioni di piceoli 
profittaton. L'inchies»a e con 
clusa da sei me^i e non si 
conoscono mi'iire decisive in 
tale sot'ore. specialmente per 
il recupero delle centinaia di 
milioni illecitamente trasferi 
ti. Ma c'b poi una voce — 55 
mila e 975 milioni. al 31 di 
cembre 1966. un bruscolino. 
come si vede — che figurano 
nel bilancio dell'INPS come 
€ mutui a enti diversi >. La 

curiosita si deve fermare qui. 
di fronte alia porta chiusa di 
questa dizione generica. 

Fra le < partecipazioni » ve 
n'e una — 5 miliardi e 745 
milioni — alia Banca Nazio
nale del Lavoro. che e p:u si-
gnificativa delle altre perche 
1 INPS ha depositato in quella 
banca migliaia di nv.Iiardi. 
negli ultimi venti anni. senza 
che si sia riuscito a cnioscere 
quali accordi regtfino il lasso 
d'mteTesse. H segreto sui rap
porti fra INPS e Banca Na
zionale del La\oro ha coperto 
e copre. tuttora. un finanzia 
mento a qualche partito? A 
quale partito? Tati interroga 
t in rimarranno fino a che 
continuera il nfiuto di rende-
re pubblici quegli accordi. 

Dei 100 e passa miliardi in
vestiti in immobih non preoc-
cupino. certo. quelli destinati 
a uffici o case di cura. Ma e'e 
un nucleo d: alnine mishaia 

di appartamenti. ci sono aree 
fabbricabih — il tutto oggi 
iscritto in bilancio per una 
trentina di miliardi — per le 
quali dei funzionari (che la 
vicenda delle cooperative ha 
mostrato. talvolta. abbastanza 
corrotti e corrompibili) si 
muovono sul c hbero merca 
to* facendo affari che al-
1'INPS non rendono quasi 
niente. Lo scandalo. anche 
qui. e nella natura stessa del-
l'miziativa dell'INPS. estra 
nea a qualsiasi fine previden-
ziale. C'e un ente apposito. 
statale. per gestire la poli
tica della casa e il governo 
pud dotarlo dei mezzi che 
vw)\e. 

Seguono. e sono le prime 
per importanza nel patrimo
nio dell'INPS. le immense par
tite (centinaia di mihard:) in 
sospeso fra lo Stato. e il Teso
ro in partiCiV.are. e l'I>:ituto 
Qui i «so-pesi * agevo'ano 

jnanovre monetarie che addi-
rittura possono rivolgersi. in 
certi casi. contro i lavorato-
ri: non e raro che il Tesoro. 
servendosi del conto corren-
te con 1'INPS. evita di farsi 
fare anticipation! dalla Ban 
ca d'ltalia che cosi c libera 
di far largo credito ai grandi 
gruppi monopolistici. In casi 
del genere. i contnbuenti del
l'INPS e i suoi po\eri credi
tor!. i pensionati. sono addi-
rittura trasformati in un sur-
rogato della Banca d'ltalia. 

I lavoratori rifiutano simili 
c onon >. Esigono che si pon-
ga fine a questa nuova forma 
di sfruttamento del lavoro 
operaio; per questo scende-
ranno in sclopero il 15 di
cembre. 

Renzo Stefanelli 

Colombo ha imposto il silenzio ai giornali ? 

Schioffi (e promesse) censurati 
POTENZA. 4. 

Sessur.o dei (pornoU governaUn ha dato no 
tiua dell'tncidcnle OCCOTSO ten a Co'o*nbo nella 
*va citta nalale 11 m-miiro del tesoro. all u«c>1a 
del teatro « Due Torn * it Fotenza. dopo ur.a 
manileslazmne celebratita e slato c&pito al 
ciso e al petto 4a uova lanctate da un g'ovane 
potenUno il ovale, subito dopo ha condito Vae 
gressione con un paio di schtaffi. 

Pur deplorando il fatto. solo l'Unita ne ha 
dato norma, mentre il muro del silenzio & seeso 
sul resto della stampa italiana. Perchi? E' 
stato forse lo stesso ministro Colombo a bloc-
cart la 'notizia nelle redazioni e ntlle agenzie? 

Pud darsi. Le raaioni tnjatti d soio. Ci da 
dire subito eke il oiovar.e eke ha apored to 
Caloml>o non e un esasperato qualunqve. ma e 
un suo amxco di partito. iscritto alia DC da 
circa sei anni. dtpomato in raa'orieria da ollre 
un luslro. Un giovar.e che — come eoh ste^'o 
^prcoo — Colombo si era trnpeanoto a collocare 
presso una banca: promessa che non e stata 
mai mantenuta. Di qui la protesta: che espn 
me tuttavia la pm generate protcsta di migliaia 
di giovani (e non solo lucani) che dalla DC (e 
dai suoi smgoli leaders) ncerono guottdiana-
mente tantt false promesse di < sistemazioni». 

Trapiantare un cuore da un 
argantsmo all'altro e, dal pun-
to di vista tecntco. prmcipal-
mente u:i problema di sutura 
vawolare: si tratta di voile-
gare il cuore trapiantato a 
quattro grandi vast dell'orga 
nismo vlie riceve il trupianto, 
ewe alia vena die raccocjlic 
tutto il sangtte che proviene 
dai ti">suti. all'arteria die lo 
porta ai pohnom. alia vena 
die lo raccoglie dai polmoni. 
aU'arteria aorta die lo distri 
buisve di nuovo a tutto Vorgn 
nismo Inoltre bisnanu (jarcin 
tire die il tessuto cctrdmco 
sfesso swu reqolarmente irro 
rato. e peicio bt^oqna collega-
te le sue arterie voronarie 
all'aorta deH'organismo in vm 
il cuore vicne inserito Queste 
suture vascalari non sono fro 
le suture piu diffivili e com 
plesse che oqgi la chirurgui 
sappin fine: quei medes'uni 
taw' cite venqouo suturati nel 
trapianto del cuoie sono trot 
tati dururgicamente m direr 
se forme patologidie (princ't-
palmente Vaorta quando ne 
venqono soMituiti dei tratti am 
malati con tubi c"i teflon o di 
altri tessuti). Maggiori sono 
le difficaltd tecnidw paste 
dalla necessita di garantire la 
circolaziane e I'ossigenazione 
del sangue dm ante Vinterval 
to. cid che si fa generalmente, 
durante le operazioni sul cuo
re. mediante il complesso cuo 
re polmone artificiale. e me 
diante il raffreddamento della 
temperatura (orparca (che di 
vi'uiinsce il fabbisoqno di OK 
siqeno) II cuore artificiale 
externa era. nel caso del pa 
zienfe sudafricano, qia m ope 
ro da tempo: le notizie dico-
no, mfatti. che W cuore del ma 
lato era qia da tempo inca 
pace di svolqere la propria 
funzione. ed era gia sostituito 
da una pompa externa all'nr-
ganismo e collegata con i vasi. 

Si pud quindi arguire che 
I'operazione e consistita nel 
lasportazionc. dal torace. del 
cuore malato, e nell'alloggia-
mento del cuore nuovo al suo 
posto: dopo di che si sard 
provveduto a togliere il colle-
gamento tra i vasi e la pompa 
esterna. e a collegarli col 
cuore trapiantato. Esperimen-
ti di questo genere ne sono 
gia stati comp'mti, su animali. 
in diversi paesi: la possibilita 
tecnica dell'intervento era gia 
stata quindi dimostrata. Gia 
nel 1965 in Mississippi era sta
to trapiantato su un uomo un 
cuore di scimmia: I'operazio
ne era < riuscita ». nel senso 
che il cuore trapiantato aveva 
regolarmente funzionato per 
un'ora. 

Ma la grande incognita d. 
come sempre in questi casi. il 
rigetto. da parte dell'organi-
smo, dell'organo estraneo, o 
— per essere pn'i esatti — il 
tempo dopo il quale iorgano 
viene respinto. Infalti, se il 
rigetto arvenisse dopo poche 
ore o pocht gtorni, c thia-
ro che il problema della 
sostituzione del cuore non c 
stato risotto; se il rigetto av-
venisse dopo un anno, si po-
trebbe invece giudicare che, 
dal punto di vista clinico, una 
terapia che prolunga I'esisten 
za di un anno c una terapia 
in una certa misura « riusci
ta ». II grande problema 6 
quindi quello di oltenere, o 
prolungare. la tolleranza del-
I'organismo. Questo problema 
e stato affrontato in diversi 
modi da diversi ricercatori. 
Viene affrontato generalmente, 
in Europa e in America, a li
vello dell'organismo che deve 
ricevere il trapianto, con le 
terapie < immunosoppressive », 
capaci cioe di sopprimere, o 
dimtnuire, le capacita di di-
fesa immunitaria, cioe le ca
pacita di difesa contro i tes
suti estranei. Diversi sono i 
trattamenti capaci di ridurre 
le attitudim immumtarie: o 
mediante farmaci, o medwnte 
irradiaziom con Raggi X. Poi 
che le capacita di difesa im
munitaria sono indispensabili 
all'organismo per difendersi 
contro le infezioni, le terapie 
c inimunosoppre.ssit'e > sono ar~ 
mi a doppio taglio, difficih da 
usare e dosare. 

In Unione Sovietica esistono 
due indirizzi diversi. Da una 
parte c'e Vemikov, lormai 
celebre mago dei Irapianti, il 
quale lavora sull'ipotesi che le 
sostanze capaci di suscitare 
veil organismo reaziom immu
mtarie non siano normalmen 
te presenti net tessuti trapian 
tati, ma ti si formtno dory* 
il trapianto a causa della cat 
lira iTTorazione; eglt. dunque, 
cerca di perfezionare le su
ture tascolari e di elaborare 
tcniche capaci di evitare ogni 
trombizzazione di vasi e ogni 
formazione di emboli. Dall'al-
Ira parte ci sono i ricercalori 
di un istituto moscovita specia 
hzzato in ricerche sull'uttlizza 
zione del cadavere che laio-
rano sull'ipotesi della possibi 
hta di dimmuire la quantitd e 
lejficienza degli < antigem >. 
cioe di quelle sostanze che so 
no presenti in ogni lessuto 
e che, dopo il trapianto. indu-
cono I'organismo a produrre 
gli anticorpi che determineran-
nn il rigetto dell'organo tra
piantato, Certi risultati ve-

ramente notevoli, che pratica-
niente si iv.amfestano con una 
lunga tolleranza, sono stati 
raggiunti per via fisica e per 
via dnmica vombinate. vale a 
diie sottoponendn I'organo da 
tiapiantare a basse tempera
ture. e inglobandolo dt resine 
particolari. In qmndivi casi di 
sarcoma delta tibia e stato tra
piantato il blocco osleoartico 
tare del gmocdiio. prelevato 
a un cadavere: pazienti ope-
rati due anni fa sono tornatt 
alle loro cas-e 

Altri ricercatori lavorano a 
livello del rapporto tra I'or 
ganismo ricevente e I'orqa 
nismo donatore. ^tudiando sc 
csistano come per il sangue 
anche per i tessuti dei <* ornp 
pi» di reciproca tolleranza. 
Sernbra che effrttnamente la 
possibilita di tdentifivare dei 
«gruppi * esista. ma il nn-
mcro di <s-antiqeni > diversi c 
cosi alto, che solo con I'impie 
go dei calcolaton elettronici si 
sono potuti soltoporre a studi 
sistematici. 

Le difficaltd di saluzione del 
problema del rigetto induco 
no ancora molti ricercatori a 
vercare di rtsolvere il proble 
ma mediante il cuore artifi 
dale. II cuore artiftcule ester-
no all'organismo e ormai rca 
lizzato da tempo e in maniera 
del tutto .soddisfacente pei 
quanto riguarda lc esigenze di 
sola operatona. poiche c pro 
prio il .sistema cuore polmo 
ne artificiale quello die per 
mette i put moderni aidimenti 
della chirurgui toraaca. Si 
tratta pen) di costruire un cuo 
re interim, tin cuoie portaiile 
die fitnziont non solo quando il 
malato p in un letto. ma quan 
do si aha e si muove. Vn pro
blema dunque dt mimaturiz-
zazione. e di fonte d'energia. 

Per valutare da un punto 
di vista morale Vesperimento 
die M e fatto in Sud Africa 
bisognerebbc dunqve sapere: 
quanti trapianti (it cuore la 

oqiiijH' lia ctlettuata su ani
mali mediante le terapie « im-
munos-oppressive •»; quali so
no gli effctti tossici della rea-
zione di rigetto di un cuore 
trapiantato: quali sono le con-
diziom generali del malato e 
quindi le sue capacita. dal 
punto di vista epatico e re-
nale. di affrontare lo stato fr>s-
sico di un'eventuale reazione 
di rigetto; quali erano le sue 
probability di sopravvivenza 
*enza il trapianto Solo enno 
tcendo que^'i dull tarehbe pos
sibile ttahilirc so era nwrnl-
mente leqittimo l'e<verin>entn 

'\ mena die s-ia s/n'o il ma
lato itc-so. maqciri <tanco di 
sopravvivere qrazie a un con-
qegno meccanico uiraulica e 
sterna al s-uo corpo, a chie-
dere di s-ottoparsi al ritchln 
Anche qui pen) nasre un pm 
blema etico molto qrave: o II 
malato era von<apevnle della 
qravita del rischin. o non era 
consaperole Se non ne era 
consapevole' e iiioralmente le 
qittimn far carrerc a una per
uana tin r'sdiio die non c frt 
qrado di valutarc" Se ne era 
consaperole' era marnlmentp 
leaittimo mettere un uonm nel
la situazianc anqascinsa di ca 
nnscere tutta restensione del 
risdiio e di prendere una de-
eisione dhperata"> 

Queste sono le nuove an-
qoscie della medicina moder-
na~ quando I'audacia e ma-
dernita delle cure mette un 
noma nella candizinnc di vi 
vere qrazie a un canqeqnn. 
di virere cit.e in una situazin-
ne fanta*cicntifica tutto da'er 
sn da quella che siamo ahi-
tuati a concepire come •> vi 
ta t>. e non vi r possibilita di 
sperare in un ripristino di con 
dizioni pin normali. nasconn 
allora prnhlcmi. e per il ma
lato c per il medico, di una 
drammaticita che in passnto 
era sconosciuta. 

Laura Conti 

Anatomia del cuore 

1) vena cava inferiore, 2) auricola destr. i, 3) seiione de| p*-
r icardio, 4) vena cava superiore, 5) arco aorl ico, 6) ramo 
brachicefalico. 7) arteria carotide coronsria sinisfra( 8) ar-
teria succlavia sinistra. 9) arteria polmonare, 10) auricola 
sinistra, 11) r a m 0 discendente del l 'arteria coronaria 12) van-
tr icolo sinistro, 13) ventricolo destro. 

COSA NE PENSANO 
GLI SPECIALIST! 

In mento aph cfTetti i 
scientific! del trapianto di 
un cuore umano avvenuto 
al Groete Shuur Hospital 
di Citta del Capo, nume 
rose sono state le dichia 
razioni di medici d'oeni 
parte del mondo A Hou
ston. nel Texas, il dott. 
Michael Debakey — che e 
Mato il rcal;77atf>rc del pri 
mo cuore artificiale — ha 
dichiarato che il trap.anto 
operato sul Wshkansky sa 
ra indubbiamente una gran 
de conquista per la me
dicina. se il paziente riu. 
scira a superare la c rea
zione di rigetto ». Debakey 
ha affermato che dal punto 
di vista tecnico l'mterven-
to dei chirurghi sudafricani 
e pienamente riuscito. ma 
che gli effetti biologici so 
no ancora tutti in forse A 
sua lolta il dott Donald 
Fredenkson. direttore del 
I'lstituto cardiaco naziona
le di Washington, ha detto 
che il momento cruciale 
dell'intervento deve ancora 
venire: a suo awiso sol-
tanto tra una diecina di 
giorni si potra dire sc il 

paziente avra probab.litA 
di soprawivere. 

II dott. Ormand Julian. 
speeialista di chirurjfia 
cardiovascolare al St. Luke 
Hospital di Chicago, ha 
dotto: «Non potrei essere 
p;u emozionato. ma il tra 
pianto e dostmato a falh 
re >. Da pirte sua i: pre-
sidente dtll'Associazio-ic 
cardioloshi di Chicago. 
Paul Oglesby. ha detto: 
i Mi aspc-ttavo che un gior-
no o I'altro saremmo ar-
rivati a questo. ma il sue-
cesso pud essere soltanto 
momenta neo >. 

A Melbourne, il professor 
Gustav Nossal. direttore 
dell'Istituto di ricerche 
c Walter and Eliza » e una 
delle massime autori*^ 
mondiali nel campo delle 
ricerche sui trapianti uma-
ni. ha detto: e Non vi c 
possibilita di sapere per 
quanto tempo il pazitnte 
vivra: possono essere due 
giorni. due mesi o due 
anni Noi non potremo sa
pere quanto il trapianto 
del cuore pud prolungare 
una vita finche non avrt-
mo maggiore esperiensa>. 
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