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Artificioso gonfiamento degli 
istituti tecnici e professional! 

Le scelte 
«per f orza» 
della scuola 
superiore 

Gli studenti sono piu del triplo di quelli delle 
altre medie superiori - Collegamento degli 
obiettivl di lotta tra studenti e operai per una 
scuola non classista - Cade I'illusione del di
ploma che favorisce I'inserimento nell'industria 

II movimento di niassa 
intorno ai problemi della 
scuola — contrariamente a 
quanto sospettava chi aveva 
temuto un suo esaurimento 
dopo l'attenuazione delle 
]otte all'interno delTUniver-
sita — ha subito quest'anno 
un ulteriore processo di 
crescita, che presenta ele-
onenti di novita della mas-
sima importanza. Un terre-
no di scontro fra la classe 
operaia e le forze reazio-
iiarie si e sempre piu rive-
Qato, innanzitutto, quello 
della scuola dell'obbligo (a 
cominciare dalla scuola ma-
terna). La mobilitazione non 
si e piu circoscritta al mo-
onento di crisi deil'apertura 
delle scuole, ma si prolun-
ga nel tempo poiche — al 
di la della denuncia delle 
oarenze strutturali — inve-
6te problemi di gestione e 
di contenuto delTinsegna-
jnento coinvolgendo sempre 
piu direttamente le fami-
glie. Un ruolo di protago-
nisti delle lotte e stato inol-
tre assunto dagli studenti-
Javoratori delle serali e da
gli studenti di origine pro-
Jetaria degli istituti tecnici 
e professional!. 

In particolare, Pimpegno 
di questi studenti (che sono 
arrivati a porre in crisi il 
funzionamento di molti isti
tuti, non con atti di vio-
lenza, ma evidenziandone la 
palese inutility e inefficien-
za) richiama tutta la nostra 
attenzione, per le vaste im-
plicazioni connesse coi pro
blemi da loro agitati. Innan-
zi tutto, non e forse stato 
sottolineato con sufficiente 
chiarezza che gli studenti 
tecnici e professionali sono 
la stragrande maggioranza 
degli iscritti alle scuole me
die superiori (ossia i su-
perstiti a tutti gli attacchi 
selettivi della scuola dell'ob-
biigo, che ben conosciamo). 

Dai dati raccolti dalTUffi-
cio Scolastico Regionale per 
la Lombardia (marzo 1968) 
si rilevano alcune indica-
zioni estremamente illumi-
nanti (i dati sono riferiti 
all'anno scolastico 1967-68: 
un loro aggiornamento con-
sentirebbe un discorso an-
cor piu categorico). Per 
quanto riguarda la scolari-
ta nazionale relativamente 
alle scuole secondarie supe
riori, su 1.000 coetanei la 
media nazionale e di 312 
iscritti (la Lombardia figu-
ra al 13. posto, con 280). 

Gli studenti degli istituti 
tecnici e professionali sono, 
almeno in Lombardia, piu 
del triplo di quelli delle al
tre scuole medie superiori 
(174.613 contro 56.839) e di 
essi piu di un quarto 
(39.690) sono vittime delle 
speculazioni delle scuole 
private. Se a questi si ag-
giungono i molti altri che 
frequentano van corsi di ad-
destramento o di qualifica-
zione professionale piu o 
meno regolari (una materia 
stilla quale siamo quasi com-
pletamente sprowisti di 
dati) e se ancora si som-
mano questi risultati e si 
commisurano col numero 
degli iscritti alTUniversita, 
abbiamo davanti a noi un 
quadro quant'altri mai elo-
quente della struttura clas
sista di tutta la scuola su
periore. 

Fenomeno di 
grande portata 

Gia quindi per questi puri 
e semplici dati di ordine 
soeiale e quantitativo, la 
lotta iniziata da questi stu
denti s'impone come un fe
nomeno di grande portata. 
Ma proprio perche il lega-
me esistente fra queste scuo
le e Torganizzazione soeiale 
del lavoro e piu immediato 
che non per le altre (con
siderate anch'esse, tranne le 
Magistral!, un ponte verso 
luniversita), e qui piu evi-
dente — e gli studenti se 
ne sono subito resi conto — 
la necessity di colle^are la 
battaglia per la riforma del
la scuola con la battaelia 
pnner.ile del movmiento opf-
ra n per If nforme di strut 
t.i. • ofi unj diver-0 ','e 
s ..i- »r.'aa Z7.i7..o.j» della 
p .• ' • 'it-

'. . Ma prosptMtiva. il 
ri - si spusi.j wnincdia-
t.:.. . : rial temi pur pre-
srnti delTautoritarismo o dei 
cost: diretti e indirclti della 
scuola o delle care rue, a 
quelli piii strcttamentc po-

litici della dequalificazione 
degli studi e della riforma 
soeiale e non solo didattica 
della scuola media superio
re. Per unanime consenso, 
tutte queste scuole servono 
oggi soprattutto a ritardare 
l'occupazione dei giovani: se 
un tempo potevano offrire 
un diploma atto a favorire 
I'inserimento nell'industria, 
oggi non son piu al passo 
con le realizzazioni del pro-
gresso tecnologico 

Rimedi 
apparenti 

Di qui la consapevolezza 
degli studenti, da un lato, di 
essere internati in istituti 
dove la cultura non va oltre 
la facciata, per cui la libe-
ralizzazione degli accessi al
TUniversita — in se non 
solo giusta ma necessaria — 
e la quinquennalizzazione 
degli istituti professionali 
voluta da Misasi altro non 
sono che rimedi apparenti, 
concessioni destinate a ritor-
cersi in larga misura contro 
gli studenti stessi e, dall'al-
tro, la consapevolezza di es-
ser gia asserviti prima anco
ra di entrare in fabbrica, 
in quanto costretti dal capi-
talismo a una sorta di ini-
ziazione al ruolo di nuovi 
proletari. 

In questa situazione, la 
battaglia per la riqualifica-
zione degli studi che si pone 
come obiettivo la ristruttu-
razione della scuola media 
superiore, ha portato — per 
1'urgenza e la concretezza 
dei problemi ad essa con-
nessi — a una larga mobili
tazione. Obiettivo di tale bat
taglia e, innanzi tutto, la 
demolizione delle barriere 
classiste, chiaramente evi-
denziate dai dati sopra ri-
portati, che andrebbero ul-
teriormente commentati col 
confronto fra i contenuti del-
1'insegnamento liceale a 
ouelli dell'insegnamento pro
fessionale. 

E' naturale, quindi, che 
riqualificazione non signifi-
ca per noi ne un ricupero 
della severita d'un tempo 
coi contenuti d'un tempo, 
ne una piu razionale fina-
lizzazione di tutte queste 
scuole alle esigenze dello 
sviluppo industriale neocapi-
talistico. Sotto questo aspet-
to e per lo meno sospetta 
la campagna intrapresa da 
parte di certi giornali bor-
ghesi in favore della restau-
razione della « serieta » ne-
gli studi. Riqualificazione 
significa invece superamen-
to della subordinazione del
la scuola alia divisione del 
lavoro capitalistica, e quin
di la fusione organica fra 
preparazione professionale 
(che certamente deve esse
re a sua volta altamente 
qualificata e tale da costi-
tuire la piattaforma delle 
future lotte in fabbrica) e 
conoscenza critica della real-
ta in cui viviamo (con un 
rovesciamento anche della 
scala d; valori delle materie 
tradizionali e con Tinseri-
mento di nuove, come dirit-
to del lavoro, storia dei mo-
vimenti sindacali, e via di-
cendo). Questo rappresenta 
anche un'impostazione radi-
calmente rinnovata del pro-
blema della formazione e 
della riqualificazione degli 
insegnanti, 

Di fronte a questi nodi vi
tal i, che sono emersi nel 
modo che sappiamo. e ne-
cessario che il movimento 
di massa creatosi intorno 
alia scuola realizzi al piu 
presto la sua unita er»' mo
vimento dei lavoratnr =ii 
perche la battaglia per -ma 
scuola diversa e un momen 
to essenziale della battaglia 
piu vasta per le riforme di 
struttura, sia perche, come 
dicevamo, la lotta in fab
brica ha le sue necessarie 
premesse nella scuola. 

Non giovano percid al 
progresso della scuola e del 
movimento ne g*i insegnanti 
che rimpiangono I'antica di-
gnMn ne quelli che ostenta-
no con facile cinisino il di-
sprezzn della propria fun-
z'one: ni> chi. <;u22cslionato 
da nnalisi frettolos* c sehe 
matiehe. sostcnendo che la 
ririna'ific.vione e 'in ohiet-

l tivo nformHtico stnimrnta 
le aUe e-si^enze del profit-
to, approda ad . lt lecJimen 
ti luddisti o nichilisti. che 
conducono in un vicolo cieco. 

Gennaro Barbarisi 

SOLIDARIETA PER I COMPAGNI NEGRI AMERICAM Bologna 

« Liberta per Angela Davis e per i compagni d'America»: questo disegno 
ci h stato inviato dal pittore argentino Silvio Benedetto, uno dei piu validi 
artisti della giovane generazione latino-americana. Benedetto vive e lavora 
in Italia, a Roma. 

II disegno, che e stato fatto espressamente per « I'Unita », vuole essere una 
testimonianza di profonda solidarieta degli artisti latino-americani con la 
causa della compagna Angela Davis, la cui vita di combattente comunista e 
gravemente minacciata dal mostruoso processo politico dei razzisti americani. 

L'intervista concessa dalla giovane comunista americana nel 
carcere di New York, prima dell'estradizione in California 

Parla Angela Davis 
Tutto il sistema giudiziario USA deve essere messo sotto accusa - La battaglia per la libera-
zione dei prigionieri politici - II problema di fondo non e distruggere il Paese, ma abolire gli at-
tuali rapporti di proprieta - Contro il razzismo, per Funita tra neri e bianchi nella lotta sociali
sts - Come opporsi alia sterzata a destra della politica USA - La donna e la battaglia generate 

L'intervista con Angela Davis — di 
cui pubblichiamo ampi stralci per 
gentile concessione della rivista 
« Afric Asia » — h stata realizzata 
da Michael Myerson, del «Guar-
dian», con la collaborazione del-
I'avvocato difensore Margaret Burn-
ham. II colloquio si h svolto nel 
carcere di N e w York, prima che 
la compagna Davis fosse estradata 
in California dove, come h noto, 
grava su di lei la minaccia della 
condanna a morte. 

— Qual i il suo stato 
d'animo? Spera di ottenere 
giustizia? 

— Francamente. non sono 
molto impressionata. La tro-
vata deH'uItimo minuto. della 
estradizione non risultera al
tro che un miserabile tentati
ve di nascondere questa real-
ta: il giudice e il procuratore. 
in piena collusione con Rocke
feller e Reagan (i governatori 
di New York e della Califor
nia) aveva no gia deciso di 
consegnarmi nelle mani dei 
carnefici. Quanto al processo. 
se sara buono o no. ecco la 
mia opinione: in questo Pae
se il sistema giudiziario sta 
per di vent a re uno dei piu for-
midabili strumenti di repres 
sione. Viene adoperato per 
schiacciare la lotta di libera 
aone dei popoh oppressi e per 
irnntumare non so'tanto la co 
-»cienza rivoluzionana. ma an-
cht- la spinta alia nbellione 
del popolo nero. dei Chicanos 
— gli oriundi tnessicani — e 
dei portoricani. Ritengo quin
di che uno dei mezzi migliori 
per radicaiizzare qualcuno og
gi. e di farlo assistere una 
volta ad uno di questi proces-
si. alia fine dei quali noi sia
mo .sempre spedi'i in prigione. 

Adesso. perfino ia facciata 
democratica conuncta a sfal 
uan.i Noi nir. pjs--iamo qiiln 
<li aspettarct !a giustizia da 
un sistema g:i;d.'z.ario repres 

i sivo: e .sono anclic s:cura che 
un"imposta/if>ne esciusivamen 
te giundica delia mia dife.sa 
mi sarebbe fatale Quello che 
dobbiamo fare d di mettere il 
Lribunale sotto accusa. I popa 
li oppressi devono dimostrare 
alia classe che e al pntere, 

in modo organizzato. che noi 
siamo decisi a usare tutti i 
mezzi a nostra disposizione 
per ottenere la liberta e la 
giustizia. 

— In quale misura si e 
cspressa la solidarieta mon-
diale? E che significato da 
alia corrispondenza rice-
vuta? 

— II sostegno che mi han-
no dato dall'estero e stato di 
eccezionale portata. Tutti i 
Paesi sociaiisti hanno prote 
stato in varie forme. Sono sta
ta colpita in modo particolare 
dalle iniziative press a Cuba 
e in Europa. soprattutto in 
Germania. in Italia, in Fran 
cia Vi sono state manifesta 
zioni, campagne di stampa. 
petizioni. manifesti.. Ricevo 
dalle 100 alle 400 lettere al 
giorno: almeno la meta giun 
ge daU'eslero. compresi i Pae
si deH"America Latina. dell'A-
sia e dell'Africa. II Consiglio 
mondiale della Pace, riunito 
a Stoccolma. ha deciso di in-
dire una campagna internazio-
nale a mia difesa. Questo ap-
poggio e importantissimo. ma 
piu imnortante ancora sareb 
be estendere la mobilitazione 
deU'opimone pubblica mondia
le perche diventi lotta per la 
liberaz;one di tutti i prigionie-
ri politici in questo Paese. 

— E i rapporti tra bian
chi e neri, rispetto all'uni-
ta della lotta agli Stali 
Uniti? E' possibile un'unita 
neri-bianchi? 

— Si 6 detto spesso che il 
popolo nero, agendo da solo, 
e in grado di rovesciare il si
stema capitalista in questo 

Paese. Organizzandoci bene 
noi potremmo mettere in mo-
to forze tali da ridurre in gi-
nocchio il Paese. Riuscirem-
mo cioe a distruggerlo. Pud 
darsi. non lo so. Ma io conti 
nuo a pensare che vi c un er-
rore fondamentale nel concet
to di rivoluzione implicito in 
questa tesi. La base di una 
rivoluzione vittoriosa, infatti, 
non sara la distruzione del 
Paese, ma piuttosto la distru 
zione delle istituzioni che rapi-
nano il popolo di cid che es-
so produce. 

Nessuno pud inoltre negare 
che Forigine del capitalismo 
negli Stati Uniti sia stata ine 
stricabilmente connessa alio 
sfruttamento degli schiavi. II 
popolo nero ha creato le ba-
si della prosperita e delle nc 
chezze accumulate da un pic 
colo gruppo di potenti fami 
glie. Ne consegue che noi ab 
biamo un diritto su queste ric 
chezze. La nostra strategia 
fondamentale non deve dun 
que pun tare a distruggerle. 
ma piuttosto ad abolire i rap 
porti di proprieta che hanno 
permesso a questa minoranza 
di accumulare beni. mentre 
le masse di neri si vedevano 
ridotte al livello economico 
piu basso. 

Se la vecchia teoria — se 
condo la quale il popolo ne 
ro pud distruggere. da solo. 
il Paese — fnndava la sua 
azione ' unicamente su una 
strategia militare. la nuova li 
nea vuole ricluamarsi ad una 
strategia politica alia quale la 
tattica militare sara subordi 
nata insieme a tutte le va
riant! tattiche che decidere-
mo volta per volta per meglio 
raggiungere il successo finale. 

Partendo dunque dalla pre-
messa che noi — uomini e 
donne africani sovrasfruttati 
da secoli nelle forme piu di
verse — vogliamo la libera-
zione to tale dal capitalismo, 
dobbiamo trarne l'inevitabile 
conclusione che la nostra lot
ta di liberazione deve essere 
organicamente collegata a tut
ti i movimenti dei bianchi che 
mirano a liberarsi con una ri
voluzione socialista. Si tratta 
in particolare dei bianchi che 
producono, dal momento che 
noi vogliamo impadronirci del-
I'apparato produttivo — e non 
distruggerlo — affinche i) po
polo possa gestirlo in modo 
collettivo e ricevere il frutto 
del proprio lavoro. 

E' Tunica via che noi. po 
polo nero. possiamo fare no
stra. ed e Tunica via che 
permettera alle masse popo 
lari bianche di liberarsi del 
Tattuale classe al potere. 

Ma non dobbiamo mai per 
dere di vista il fatto che. per 
quanto riguarda Toppressione 
del popolo nero. la maggio
ranza dei bianchi di questo 
Paese e stata ingannata al 
punto che essa non soltanto 
accetta la politica razzista del
ta classe capitalistica e del 
suo govemo. ma anche con 
tribuisce a perpetuare il raz 
zismo. in misura tale che es 
so ormai e radicato profon 
damente nella societa 

Dopo avere espresso la con 
vtnzione che al popolo nero 
spetta una funzione dirigente 
nella lotta comune, Angela 
Da\is risponde a quest'altra 
domanda: 

— ritiene possibile dare 
scacco al tentativo delTam-
ministrazione Nixon di tra-
scinare il Paese a destra? 

— Prima di tutto, se tentia-
mo una valutazione oggettiva 
della situazione del Paese, so
no convinta che non dobbiamo 
dedume che un fascismo vero 
e proprio si sia gia abbattu 
to su di noi. Questa valuta 
zione non significa affatto che 
noi oggi viviamo in una per 
fetta democrazia borghese: 
tuti'altro. II Paese si avvia 
molto rapidamente su una 
strada che conduce a un regi 
me di tipo fascista sud afri 
cano. B* un segno di fasci-
stizzazione il fatto che cre-
sca in fretta il numero dei pri-
gionieri politici attorno ai qua

li le masse popolari si mobi-
litano. Non dobbiamo mai di-
menticare che da secoli le 
tattiche fasciste sono state 
adoperate contro il popolo ne
ro, contro le comunita nere. 
Ma le tattiche fasciste di re-
pressione non devono essere 
confuse con il fascismo. Cade-
re in questa con fusione ci 
condurrebbe a perdere la 
chiarezza sulla natura della 
nostra battaglia di oggi. Se 
infatti ammettessimo Tesisten-
za di un vero fascismo. la 
nostra lotta assumerebbe un 
carattere puramente difensi-
vo e tutta la nostra energia 
dovrebbe essere concentrata 
nelTautodifesa contro gli as-
salti repressivi. Infatti in quel 
caso le nostre possibilita di 
salvezza personate sarebbero 
talmente ridotte da farci per
dere qualsiasi liberta d'azio 
ne: la sola alternativa sa
rebbe a Mora quella d'una or-
ganizzazione clandestina. Non 
siamo ancora a questo pun-
to. ci resta ancora un certo 
margine di manovra. 

Ecco perche dobbiamo con-
tmuare ad utilizzare i mezzi 
legali di cui disponiamo. il 
che non vuol dire agire esclu 
sivamente sul piano legale 
Anche il movimento clandesti
ne mantiene la sua funzione. 
L'importante e di fare in mo 
do che tutti i nostri sforzi 
convergano per consohdare il 
movimento di massa e per 
ottenere che esso non si impe-
gm soltanto contro la repres 
sione reazionana. ma si onen 
ti concretamente verso il s» 
cialismo. 

— Prima delTarresto, lei 
e stata una militante atti-
va per la liberazione dei 
prigionieri politici. Adesso, 
lei sfessa e prigioniera: co
me vede questa battaglia e 
i nessi con I'insieme del 
movimento? 

— II movimento che comin 
cia a organizzarsi attorno ai 
prigionieri politici e importan 
tissimo per diverse ragiom 
Sotto il fascismo. un movi
mento simile sareS/ic ^tato del 
tutto impnssibiie In questa 
conaiunturH il suo success<» 
sara invi*rr dovuto non soltan 
to alia capacita di riuscire 
ad a.vsicurare la liberazione 
dei prigionieri politici, ma so
prattutto alia capacita di di-
vent a re un movimento deciso 
a rovesciare il sistema 

Per dare piu forza alia lot
ta a favore dei prigionieri po
litici. noi dobbiamo collegare 
le idee che ispirano tanti ri-
voluzionari neri al genocidio 
generalizzato. diretto contro il 
nostro popolo. Dobbiamo an
che fare in modo che la que-
stione dei prigionieri politici 
sia tutt'uno con quella dei bi-
sogni e degli interessi del po
polo nero. E' cosi che la linea 
della lotta per i prigionieri 
politici diventa offensiva piut
tosto che difensiva: si dovreb
be mirare a mettere nell'im-
passe il sistema giudiziario e 
le sue appendici. Ie prigioni. 
Dobbiamo insomma mettere a 
nudo tutto il sistema e asso-
ciare concretamente il movi
mento per la liberazione dei 
prigionieri ai moti profondi 
che esplodono in ogni angolo 
del Paese. 

— Qual e la sua opinione 
sul movimento femminile? 
Pensa che la donna nera 
abbia un ruolo specifico da 
svolgere? 

— Innanzitutto. ogni rivolu 
zionario dovrebbe owiamente 
comprendere il senso profondo 
di questo concetto: successo o 
sconfitta di una rivoluzione 
pud essere misurato sol
tanto dal grado di radicali-
smo e progressismo della don
na. Dopo tutto. Marx ed En-
gels non hanno forse sostenu 
to che ci sono due elementi 
fondamentah nella stona del 
genere umano. la produzione 
e la riproduzione? Cioe il mo 
do in cui Tumanita da un la
to ottiene i suoi mezzi di sus 
sistenza. e dalTaltro organizza 
la famiglia. 

In piu. se e vero che Tesi-
to di una rivoluzione dipende 
dal modo in cui e stata inizia
ta, dobbiamo decisamente ri-
fiutare le strutture borghesi e 
anacronistiche della famiglia 
e anche il ruolo di oppresse 
assegnato alle donne nella sa 
cieta americana in generate. 
Naturalmente. questa lotta fa 
pane della rivoluzione totale 

Guidata il>d!e donne. la b.it 
trfgiia per la I'herazione- rtolie 

! donne deve essere a:>unta in 
proprio Jiiiche dagli iionnn«. 
La battaglia per Sa liberazio
ne delle donne, e particolar-
mente difficile, proprio in re-
lazione alio sforzo necessario 
per costruire un aulentico mo
vimento nero di liberazione. 

L'antigene 
Australia 

non 
provoca 
I'epatite 

Imporlanti risultati di una 
ricerca in corso all'Ospe-
dale Maggiore - L'indagi-
ne effettuala su 5500 
soggetti ha accertato la 
mancanza di una correla-
zione causale - La scoper-
ta del dottor Blumberg 

E' davvero Vantigenc 
Australia il responsabile del-
Tepatite. (specie di quella 
acuta, cosiddetta «virale»), 
o non e piuttosto un « agente 
associato», un qualcosa cioe 
che compare in genere in 
stretta concomitanza con le 
affezioni epatiche. pur non po-
tendo. a ragion veduta, venir 
considerato la causa delle me-
desime? 

Quella seconda ipotesi. ap-
pare ora la piu probabile, al
ia luce di uno studio clinico 
statistico attuato su oltre 5500 
individui da parte di un grup
po di lavoro diretto dal pro
fessor Giuseppe Lenzi, prima-
rio della divisione malattie in-
fettive delTOspedale Maggiore 
di Bologna, con la collabora
zione del centro trasfusionale 
AVIS, diretto dal prof. Zanini. 
del centro emodialitico, di cui 
e direttore il prof. Bonomini, 
e del laboratorio di analisi di
retto dal prof. Bugiardini. 

Proprio la collaborazione tra 
questi settori ha reso possibi
le Testensione dell'indagine a 
soggetti sia colpiti da affezio
ni epatiche o d'altro tipo (co-
si si son compiute analisi su 
pazienti del centro di emodia-
lisi). sia «sane >. compren-
dendo questa categoria tanto 
coloro che quotidianamente 
sono a contatto con i malati 
di epatite (tutto il personale 
medico e ausiliario della di
visione malattie infettive, a 
partire dallo stesso prof. Len
zi, si e sottoposto alTindagi-
ne). quanto persone sane per 
definizione, quali i donatori di 
sangue, la cui buona salute e 
condizione indispensabile per 
poter effettuare la donazione. 

Orbene, gli accertamenti 
compiuti su oltre 5500 persone. 
hanno si dimostrato una piu 
sorprendente concordanza tra 
affezioni del fegato e presenza 
nel sangue delTantigene Au
stralia, ma hanno nel con tem
po appurato in maniera assai 
convincente — in questi casi 
la certezza assoluta e impos-
sibile da conseguire — 
la mancanza di una correla-
zione causale tra la presenza 
delTantigene stesso e Tinsor-
gere delTepatite. 

In tat senso va infatti in-
terpretata la mancata insor-
genza di affezioni epatiche non 
solo in alcuni individui porta-
tori delTantigene. ma anche in 
coloro che avevano ricevuto il 
sangue dei portatori delTanti
gene stesso. 

Viene cosi a chiarirsi me
glio la natura delTantigene in-
criminato. che fu per la pri
ma volta individuate dal me
dico americano Blumberg in 
un aborigeno australiano (di 
qui la denominazione) nel 1965 
nel corso di ricerche geneti-
che. e la cui presenza venne 
spesso in seguito notata in 
persone affette da epatiti acu
te. si dar far supporre la pre
senza di'uno stretto nesso ca-
suale tra l'antigene stesso e 
Tinsorgere della malattia. 

Ora. le ricerche compiute 
in piu parti del mondo, e in 
particolare l'indagine svolta 
dal prof. Lenzi su un cosi 
ampio campione di individui 
eterogenei. permettono di con-
fermare i dati delle osserva-
zioni riguardo alia maggior 
frequenza statistica delTanti
gene in indi\idui affetti da 
epatite. o che tale malattia 
hanno avuto in epoche prece-
denti. ma vengono a far cade-
re Tipotesi della relazione cau
sale tra antigene e malattia. 

Ad ogni buon conto, perd, 
il centro trasfusionale delTo-
spedale Maggiore di Bologna 
ha per ora escluso dalle dona-
zioni gli individui portatori 
delT« antigene epatico associa
to > (tale e ia nuova denomi
nazione delTagente. a meglio 
carattenzzarne la natura). 

Quanto alle indagini sui sog
getti sottoposti ad emodialisi. 
e da dire che. attraverso lo 
accertamento della presenza 
in alcuni di essi delTantige
ne. si e proceduto al loro inol-
tro presso il centro specializ-
zato della divisione malattie 
infettive, portando nella tota-
lita dei casi alia risoluzione 
dei fenomeni di affezione epa-
tica. 

Una riunione scientifica per 
meglio illii5trare i risultati fi-
nora con>eguiti ^ stata indet-
ta presso J'ospeda'e Maggiore 
di Bolog:i.-i. !a cu: amministra-
zione ha pcin-.etsc "effettua-
?ione de-i'i'n.-Kctfir.te ricerca, 
faciiit.ii'(i'o ! i 5iessp con Tisti-
tuzione. «i.-l 1. zennaio di que
st'anno, di tiii cen:ro specia-
lizzato di assistenza per le 
affezioni epatiche acute e cro-
niche presso la divisione ma
lattie infettive. 


