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Quando le norme penali 
diventano repressione politica 

ILREATO 
Dl PENSARE 

I «delitt i» d'opinione: un capitolo delle leggi 
fasciste che la Corte costituzionale «non ha 
avuto il coraggio di sopprimere» e che oggi 
rientra nel pii) vasto disegno reazionario di 

attacco aile istituzioni democratiche 

«Soldato prolctario che 
parti per Valona non ti scor-
dar del popolo di Ancona ». 
Era il 26 giugno 1920: ai 
bersaglieri della caserma Vil-
larey, ammutinatisi contro 
la spedizione in Albania, si 
univano folti gruppi di po-
polani. La repressione fu 
dura, intervenne anche l'ar-
tiglieria. Nei moti, a caval-
lo tra le lotte operaie tori-
nesi dell'aprile e l'occupa-
zione delle fabbriche del 
settembre, Grarnsci indivi-
duera subito i termini di una 
azione nella quale la solida-
rieta con i nuovi Stati pro-
letari si univa al sabotag-
gio contro la politica inipe-
rialistica della borghesia oc-
cidentale. . 

h'Unita rievoco questa pa-
gina di storia trentaquattro 
anni dopo, il 26 giugno 1954; 
ne segui una condanna per 
apologia di reato perche — 
disse la Cassazione a sezio-
ni unite — l'articolista « nel-
l'elogiare l'episodio crimino-
so (...) lo faceva spiritual-
mente proprio, presentando-
lo (...) come un'azione glo-
riosa, feconda d'insegnamen-
ti (...) anziche limitarsi (...) 
all'apprezzamento critico del
la sua reale portata » cosi 
trasferendolo = su un piano 
di valutazione personale, 
prestandovi assoluta e con-
vinta adesione ». Restava da 
stabilire come puo un atteg-
giamento critico non risol-
versi sempre in una valuta
zione personale di solidarie-
ta o di condanna. Salvemi-
ni che se ne intendeva di-
ceva appunto che nell'inda-
gine storica l'imparzialita 
« e una tllnsione da scioc-
chi, una vilta da opportuni-
sti, o una vanteria per im-
broglioni ». 

Quando per lo stesso rea
to fu piii tardi condannato 
padre Balducci (aveva pre-
so le difese delPobiettore di 
coscienza Gozzini) la massi-
ma della Cassazione stabili, 
con formulazione quanto 
mai infelice, che il reato di 
apologia di delitto pone una 
relatione tra pensiero e pen-
siero per se stessa punibile. 
Una relazione alia quale non 
si consentiva nemmeno il re-
spiro della ricerca storiogra-
fica, a nulla rilevando il 
tempo in cui il fatto esal-
tato fu commesso « purche 
la legge vigente lo conside-
r i criminoso ». Qualcuno dis
se giustamente: attenzione 
a non parlar bene di Robe
spierre! 

La Corte Costituzionale, 
esattamente due anni fa, 
emise sul tema una senten-
za interprctativa dichiarando 
non punibile la * manifesta-
zione di pensiero pura e 
semplice » e punibile invece 
c quella che per le sue mo-
dalita integri comportamen-
to idoneo a provocare la 
commissione di delitti >. Fu 
subito chiaro che il proble-
ma rimaneva: che significa 
infatti, specie sul terreno 
dello scontro politico, ma-
nifestazione di pensiero pu
ra e semplice se non una 
sorta di domicilio coalto im-
posto al pensiero perche re-
sti in un limbo prepolitico, 
a rispettosa distanza dalle 
lotte? Le scclte di fondo 
nascono sempre dalla com-
penetrazione e dalla sinte-
l i tra l'ideologia e la real-
ta dei problemi. Tra le ma-

1750 congressi 
internazionaii 

nel corso 
di quest'anno 
H numero dei congressi In

ternazionaii e in continuo au-
Eiento. 

Lo ha registrato llJnione 
delle associazioni internazio
naii (UIA che ha sede a 
Bruxelles) che, pure, ammet-
te di tcnere conto soltanto di 
una parte dei congressi che 
l i svolgono in tutto il mondo. 
Secondo l'UIA, quindi, nel 
1369 sono stati tenuti in tutto 
11 mondo 1230 congressi inter
nazionaii, nel 1971 erano saliti 
a 1542, mentre nel 1972 la me-
desima fonte indica che ver-
ranno tenuti 1750 congressi 
sempre internazionaii. Quanto 
she previsioni, esse decupli-
cano addirittura queste cifre: 
nel 1975 verranno organizzatl 
13 mila congressi e nel 1980 
addirittura 32 mila. 

Dal '69 ad oggi, infine. Tin-
cremento maggiore, per quel 
che riguarda i congressi, e 
registrato in Australia, dove 
11 numero dei congressi e au-
mentato del 422 per cento; 
segue l'Africa con un incre
ment© del 77 per cento. L'in-
qremento minore e registrato 
to Asia (il 32 per cento) 

nifestazioni lecite del pen
siero la Corte Costituziona
le indico, e vero, il giudi-
zio favorevole sui moventi 
dell'autore. Fu senza dub-
bio un passo avanti, ma si 
ebbe la sensazione di un 
giudizio a meta strada. Lo 
conferma oggi una recente 
dichiarazione dell'ex presi-
dente prof. Branca il quale 
ha rilevato che alia Corte 
manco « il coraggio di sop
primere una norma fascista 
come l'apologia di reato > 
(per la difesa della societa 
e sufficiente infatti la puni-
bilita deH'istigazione diret-
ta) . 

II nodo e questo: come 
si puo scindere, soprattutto 
nell'azione politica, il mo-
vente dal fatto? Un dibatti-
to suH'obiezione di coscien
za in astratto va bene in bi-
blioteca; ma il discorso su 
un obiettore portato davan-
ti a un tribunale militare 
si fa nel pause. E qui il giu
dizio sui motivi — se vuol 
essere politico, come deve 
— investe inevitabilmente 
il comportamento, si traduce 
in manifestazione concreta 
di solidarieta o di dissenso. 
Le battaglie di riforma si 
sviluppano essenzialmente 
sul terreno delle esperienze, 
un settore nel quale la spin-
ta parte dai motivi, dalle 
ragioni ideali per ricolle-
garsi al fatto, alle sue con-
seguenze. 

E' la matrice autoritaria 
che rende questa e altre 
norme penali strumento di 
repressione politica; illuso-
ria e la proposizione della 
legge uguale quando in gio-
co non e il momento della 
applicazione bensi quello 
della formazione della leg
ge. 

Nel nostro sistema la re
pressione politica sul ter
reno penale opera con uno 
sbarramento a spirale. Se -
dici « assassino » al gover-
no dopo Melissa e dopo Mo-
dena, rispondi di una ipote-
si di vilipendio; se lo dici 
alia polizia (che traduce in 
azione le direttive di politi
ca interna del governo), ri
spondi di altra ipotesi di vi
lipendio (vedi le tante con-
danne degli anni di De Ga
sped e Scelba, che oggi lo 
on. Andreotti ricorda a ogni 
pie* sospinto); se esalti l'o-
pera dei giovani antifascisti 
a Genova nel giugno 1960 
contro il tentativo autorita-
rio di Tambroni, rispondi 
di apologia di reato come 
capito a Franco Antonicelli 
per aver detto, tra l'altro, 
secondo il rapporto di po
lizia, che i giovani nati du
rante il periodo della Resi-
stenza avevano dimostrato di 
aver ricevuto un ottimo 
battesimo con la loro corag-
giosa azione. 

Si puo dire che i giudici 
del tempo di Zaleuco e del 
suo famoso codice erano ser-
vi dei padroni; ma se ti ri-
ferisci a un settore della 
magistratura di oggi rischi 
di ritrovarti — come e capi-
tato a tre magistrati, Mar-
rone, Ramat e Petrella — 
indiziato del reato di vili
pendio deU'ordine giudizia-
rio, cioe proprio deU'ordine 
chiamalo ad applicare an
che le norme repressive sul 
vilipendio del governo, del
le forze di polizia, sull'apo-
logia di reato e cosi via di-
cendo. 

E' un vero e proprio sbar
ramento, per cosi dire, a 
canne multiple nel quale 
ogni forma e preordinata a 
garantire la pretesa neutra
lity degli organi di potere 
della classe dominante ma 
e anche finalizzata a impe-
dire, a rendere piu difficile 
ogni battaglia per l'abolizio-
ne di siffatto sistema nor
mative, a concederle, tutt'al 
piu, lo spazio che si riser-
va alle tavole rotonde (co
me capita al ministro Pic-
coli che va a discutere i 
problemi dei tcssili al Ro
tary club). 

La quinta legislatura non 
e riuscita a cancellare il ca
pitolo dei rcati di opinione 
anche perche manco l'impe-
gno di fondo delle forze di 
sinistra interne al ccntro-si-
nistra. Oggi i tcntativi au-
toritari della DC e della de-
stra fascista non si limitano 
alia repressione nelle fab
briche, nolle campagne, nel
le scuole, si collegano al 
piii vasto disegno di attacco 
contro tuttc le istituzioni 
democratiche. Una conqui-
sta come il diritto di scio-
pero, per intenderci, in tan-
to puo essere messa in di-
scussionc in quanto il siste
ma continui a reggcrsi su 
strutture autoritarie. 

Per battere questa mano-
vra bisogna rafforzare l'uni-
ta dei lavoratori c dello 
schieramento di sinistra. 

Gianfilippo Benedetti 

Dal nostro inviato 
GROSSETO, maggio " 

Trentasette metri quadrl 
dl verde: Grosseto li mette 
a disposlzione dl ogni' abi-
tante. E' tanto quanto basta 
per potersi vantare di essere 
la cltta piu verde della pe-
nisola. Questo invidiabile prl-
mato e il risultato della po
litica urbanistica perseguita 
dalle amministrazioni di si
nistra che hanno governato 
Ininterrottamente la citta dal 
dopoguerra ad oggi. Altrove 
la speculazione, sostenuta 
dalla DC. ha avuto il soprav-
vento, qui e stata controllata 
dalle forze democratiche che 
sono riuscite a conservare 
alia cltta una dimensione 
umana. 

« E' stata una precisa seel-
ta politica, economica e cul-
turale, che ha posto i comu-
nisti di Grosseto e di tutta 
la Maremma — dice Ivo 
Faenzi, per moltl anni se-
gretario della federazione di 
Grosseto e candidato alia 
Camera — all'avanguardia 
nella battaglia contro la spe-
culazione edilizia, contro lo 
Inquinamento, per la difesa 
della natura; una battaglia 
condotta non da posizioni 
" aristocratiche". ma nella 
prospettiva dl una concreta 
utilizzazione soclale dei beni 
natural!. A questa llnea si e 
sempre opposta la DC, di-
rettamente o attraverso le 
amministrazioni che essa di-
rlge da sola o in condomi-
nlo, preoccupata dl non osta-
colare in alcun modo gll in-
teressi dei grossi speculatori 
e dei monopoli». 

In Maremma la posta in 
giuoco e alta e per questo 
sono scesi in campo i nomi 
piu noti del ceto parassita-
rio e monopolistico italiano: 
da Pesenti ai Borghese, dai 
Pirelli alia Montedison. II 
primo terreno di scontro e 
stata la casta: 1'assalto al 
mare. Decine e decine di chi-
lometri dl litorali, tra I piii 
suggestivl del Mediterraneo. 
sono stati sommersl da ml-
gliaia di tonnellate di ce-
mento. II promontorio del-
l'Argentarlo, l'Lsola del Gi-
glio, la laguna di Orbetello, 
la costa e rinterno di Ca-
palbio sono state le zone 
maggiormente prese di mi-
ra dalla speculazione edili
zia con l'appoggio di demo-
cristiani, socialdemocratici e 
repubblicani. 

L'Argentario e praticamen-
te compromesso, racchiuso 
in una morsa di calcestruz 
zo. Ma i pirati del suolo e 
del cemento non erano sod-
disfatti dello scempio com-
piuto in pieno accordo con 
le giunte democristiane Ave
vano predisposto un piano 
di fabbricazione che se at-
tuato avrebbe ricoperto di 
ville principesche e dl con-
domini lussuosi quasi tutto 
il promontorio. I comunisti 
hanno lottato con tutte le 
loro forze perche non si 
giungesse alia distruzione to-
tale ed hanno ottenuto un 
primo risultato: il Consiglio 
superiore dei Lavori Pubbli-
ci ha bloccato il piano. Nel-
l'agosto scorso la stupenda 
vegetazione mediterranea e 
stata distrutta da incendi 
paurosi: non se ne conosco-
no le cause, ma diverse cir-

I comunisti protagonisti della battaglia per la difesa della natura 

L'esempio di Grosseto: la citta italiana con il primato della vegetazione - Una scelta poli
tica, economica e culturale che si contrappone agli interessi della speculazione favoriti 
dalla DC - Come si puo concretizzare il principio delPuso collettivo dei beni naturali - Mare, 
pinete, coste da strappare alia minaccia sempre piu grande del cemento e delPinquinamento 

costanze fanno presumere 
che la speculazione inten-
desse superare gli ostacoli 
dell'azlone politica con il 
fuoco. Comunque ancora una 
volta a fame le spese e sta 
ta la natura. 

Lo stesso discorso si puo 
ripetere per l'isola del Giglio 
dove lottizzatori e costrutto 
ri. legati a doppio filo con i 
notabili democristiani, stan 
no sconvolgendo tutto 1'am 
biente: si 6 ediflcato perfino 
su ville romane del secondo 
secolo dopo Cristo, annien 
tando reperti archeologici di 
incalcolabile valore. AH'Ar-
gentario e al Giglio manca-
no acqua e fogne: si beve 
con il contagocce e si sca-
ricano i liquami in mare, a 
ridosso delle zone popolari. 
Gli amministratori democri
stiani se ne disinteressano, 
quello che conta per loro e 
che non cessi il flusso di ce
mento. Fanno da battistra-
da alia rendita parassitaria 
ed agli speculatori qui come 
ad Orbetello ed a Capalblo. 

Ad Orbetello, da solo un 
mese amministrata minorita-
riamente dai comunisti dopo 
il clamoroso fallimento del 
centro-sinistra, la Democra-
zla cristiana aveva gia mes-
so in moto un meccanismo 
che avrebbe nel giro di po-
chl anni dlstrutto l'amblen-
te. Dopo aver permesso la 
asfissia della laguna, attra 
verso lo scarico nelle acque 
dei rifiuti urban! e di quelli 
ben piu micidiali delle Indu
strie, aveva approntato un 
piano regolatore che preve-
deva costruzioni turistlche 
« di rango ». Sarebbero state 
distrutte Intensivamente su 
13 dei 15 chilometri di pi-
neta alle spalle della spiag-
gia che partendo da Tala-
mone raggiunge TArgentario 
attraverso la grande lingua 
lagunare del Tombolo di 
Giannella. Risultato: la popo 
lazione sarebbe passata da 
13 mila a 70 mila abitanti. 

II primo atto della amml-
nistrazione comunlsta a Or
betello e stato l'annullamen-

to di questo piano regolato
re, sostituito con un piano 
di fabbricazione di minima 
(limitato a perimetrazione e 
al completamento edillzio dei 
centri eslstenti ed alia rea-
lizzazione della «167»). E' 
stato Inoltre deciso che la 
programmazione urbanistica 
sla attuata mediante un pia
no comprensoriale coinvol-
gente tutti i comunl riviera-
schi a sud di Grosseto. II 
piano si deve basare sulla 
realizzazione dl strutture tu-
ristiche a carattere soclale 
che lasciano intatte le pine
te ed escludono la privatiz-
zazione del litorale da pre-
servare a uso collettivo. So 
no state, inoltre, respinte tut
te le richieste tendenti alia 
creazlone da parte di gruppi 
privati con flni speculativi di 
«portl turistici)) all'lnterno 
della laguna di Orbetello, che 
ne avrebbero decretato la 
morte definitiva, 

Al contrario, ci si e orien-
tati verso la boniflca della 
laguna pef ristabillre 11 suo 

antico equilibrio naturale e 
per fame un punto di forza 
per l'espansione economica 
della zona. Bonificare signi
fica creazione di grandl alle-
vamenti ittici e utilizzazione 
delle tranquille acque lagu-
narl per attivita turistiche 
di massa (nuoto, vela, ca-
nottaggio). 

Alia svolta impressa ad Or
betello, alia battaglia del 
l'Argentario e del Giglio (do
ve la DC ha previsto dodi-
cimlla nuovi vanl) si deve 
aggiungere l'impegno del co
munisti a Capalbio. Nel 1970 
si e ricostituito il centro-sini
stra. Sua prima preoccupa-
zione e stata quella di sfa-
sciare 11 piano urbanistico, 
predisposto dall'amministra-
zione comunlsta, che stabi-
llva l'inediflcabilita lungo 1 
sei chilometri di costa (solo 
insediamenti turistici a Man
co del centro esistente) per 
evitare la deturpazione del 
litorale e della zona clrco-
6tante 11 lago di Burano. TJ ,., 
centro-sinistra ha redatto un 

piano di fabbricazione costie-
ro ed intorno al lago (un pre-
zioso regalo alia Sagra e al 
«re della gomma» Pirelli, 
proprietari dei terrenl inte-
ressati) che prevede la «co-
lata» di 500 mila metrl cu-
bi di cemento. 

Questa la linea della fan-
fanianissima Democrazia cri
stiana della Maremma, una 
linea antipopolare che ha 
avuto una clamorosa confer
ma nella recente vicenda di 
Scarlino. I fatti sono noti. A 
Scarlino, nella piana di Fol-
lonica, la Montedison ha rea-
llzzato uno stabilimento per 
la produzione del biossido di 
titanio e pretende di scari-
care hi mare 3500 tonnellate 
al giorno di sostanze acido-
ferrose, capacl di sterminare 
la flora e la fauna marina 
del gia inquinatissimo Tir-
reno. Sono stati i comunisti 
e le forze della sinistra, in-
sieme al comunl democrat!. 
ci di Scarlino e Follonica, la 
provincla di Grosseto e la 
Regione a combattere le de-

clslonl della Montedison. Do
po meal di lotta la Monte
dison, grazie all'aiuto otte
nuto a llvello governatlvo 
dalla DC, e riuscita a strap-
pare al ministero della Ma
rina Mercantile 11 permesso 
per inlzlare gll scarichi. 

«Tuttavla — precisa 11 
compagno Faenzi — anche 
l'azlone del comunisti ha ot
tenuto un primo successo: 
l'autorizzazlone di scarico e 
stata concessa per un perio
do dl sei mesi, trascorsl 1 
quail saranno effettuatl dei 
controlli in mare. E' stato 
anche lmposto alia Montedi
son dl presentare studl pre
cis! per la realizzazione di 
un lmpianto dl depurazlone. 
Si tratta dl una soluzlone dl 
compromesso. Per questo la 
amminlstrazione comunale di 
Scarlino, in accordo con tut
te le forze democratiche, ha 
fiosto ulteriorl condizionl al-
a Montedison, manlfestando 

I'lntenzione dl riprendere la 
lotta qualora l'ente lntenda 
sfugglre al suol obbllghl ver-
so gli interessi piu general! 
della collettivita. Su questa 
llnea si muovono anche 1 sin-
dacati ed I lavoratori. Come 
la intendiamo noi, la batta
glia contro l'lnquinamento e 
per la difesa della natura dl-
viene battaglia anche per la 
occupazlone, per lo sviluppo 
economlco e soclale. E' una 
scelta di civilta». 

I comunisti grossetanl so-
no lmpegnatl a fondo per 
concretizzare questa scelta 
Sta per essere completato 11 
piano per l'approwigiona-
mento idrico della Marem
ma (la sete e stata 11 suo 
dramma secolare). Sono sta
ti realizzat! modernlssimi lm-
piantl dl depurazlone delle 
acque a Grosseto, Follonica, 
Castlgllon della Pescala e Ma
rina dl Grosseto. II comune 
dl Grosseto ha lmposto a 
tuttl I proprietari di fabbri
che e cave la costruzione dl 
impianti adeguatl In modo 
che I residul liquid! delle 
loro lavorazion! vengano sea-
ricati nelle fognature nei cor-
si d'acqua dopo un lungo 
trattamento dl depurazlone 
Chi sporca, ed oltretutto ne 
trae profitto, deve pulire a 
sue spese: e 11 minlmo che 
gll puo chiedere la comu-
nita. 

La giunta comunale ha de
ciso infine pochi giorni fa 
di lasciare alio state natura
le (nessun pino sara abbat-
tuto per far posto ad una 
costruzione) tutti e dicias-
sette i chilometri della sua 
costa. Si realizzeranno villag-
gi turistici per le vacanze 
dei lavoratori ma alle spalle 
delle pinete. Intatte reste-
ranno anche le spiagge che 
devono essere libere a tuttl. 
In questa prospettiva si in-
nesta anche la proposta co
munlsta per la creazione del 
Parco deH'Uccellina: 12 chi
lometri di costa meravigliosa 
e 4000 ettari di bosco medi
terraneo. Se adesso e nelle 
man! di quattro proprietari, 
bisogna far si che diventl 
un « parco regionale » aperto 
a tutti, ma alio stesso tem
po vincolato contro qualsia-
si tentativo di corsa specu-
lativa verso 1'« oro verde ». 

Carlo Degl'lnnocenti 

II punto delle ricerche in laboratorio e i conf ini delle applicazioni terapeutiche 

1 trapianti in URSS 

A colloquio con Gleb Soloviov, 
direttore dell'Istituto dei trapianti 
deH'Accademia di Medicina 
deH'Unione Sovietica - Gli 
esperimenti sugli animali: quasi 
tutti gli organi sostituiti 
con successo - La barriera 
deH'incompatibilita dei tessuti 
e gli studi per superarla 
Impegnati in questo settore 
scienziati di ventidue 
specializzazioni - II futuro aperto 
alia chirurgia « riparatrice » 

MOSCA, maggio 
Pubblichiamo l'intervista 

che il professor Gleb Solo
viov, direttore dell'Istituto 
dei trapianti degli organi e 
dei tessuti deH'Accademia di 
Medicina dell'URSS, ha con-
cesso a Nouvelles de Mo-
scou. 

Si afferma che con la 
medicina moderna siamo 
entrati nell'era dei tra
pianti: 6 vero? 

Oggi noi riusciamo ad ese-
guire sugli animali il tra-
pianto di quasi tutti gli or
gani. In campo clinico e sta
to fatto molto: noi chirurghi 
trapiantiamo i reni, le ghian-
dole genitali, il pancreas, i 
polmoni, il cuore, il fegato, 
diverse ghiandole a secrezio-
ne interna. II trapianto del 
rene e spesso coronato da 
successo. II paziente operate 
da Boris Petrovsky, sette an
ni fa, e tuttora in vita. In to-
tale sono stati eseguiti nel-
1TJRSS oltre 200 trapianti re-
nali. 

TJ trapianto k oggi l'unico 
metodo per curare malattie 
^ravi, che fino a poco tempo 
fa erano considerate ingua-
ribili: certe forme di insuffi-
cienza renale cronica, in cui 
solo il trapianto del rene pud 
salvare la vita del malato, la 
insufficienza epatica ad uno 
stadio troppo avanzato. ma
lattie cardiache contro le 
quali i metodi terapeutici so
no impotenti. 

Avete detto che i nostri 
clinici hanno imparaio a 
trapiantare tutti gli orga
ni degli animali. Perchi 
dunque non praticare il 
trapianto altrettanto lar-
gamente a fini terapeu
tici? 

II fatto e che il trapianto 
degli organi. che noi chirur
ghi siamo disposti ad ese-
guire incontra la barriera 
deirincompatibilita. Percio il 
problema numero uno per i 
ricercatori e di stroncare 1 
suoi terribili effetti. In que
sto campo si profilano due 
orientamenti principali. II 
primo e oostituito dalla scel
ta del donatore e del riceven-
te. E* stato dimostrato che 
scegliendo queste coppie in 
funzione della compatibllita 
dei loro tessuti, se ne avran-
no dei risultati migliori e 
Tinevitabile processo di ri-
getto sara molto attenuate. 
La situaztone e infatti pres-
so a poco la stessa che si ha 
per una trasfusione di san-
gue: per un risultato ottima-
le neoessita una scelta accor-
ta dei gruppi sanguignl. 

II secondo orientamento 
conslste nel mettere a punto 

il metodo che riduce la in-
compatibilita fra i tessuti 
mediante farmaci. Negli ulti-
mi anni, molto e stato fatto 
in questo campo. Al princi
pio, per combattere l'incom-
patibilita tissulare ci servi-
vamo di sostanze estrema-
mente tossiche, somministra-
te in dosi cospicue, con l'ef-
fetto di diminuire le dife
se naturali deU'organismo; 
spesso il paziente era com-
pletamente disarmato di 
fronte ad una qualsiasi in-
fezione. Da allora la situa-
zione e sensibilmente miglio-
rata: sono state realizzate 
altre sostanze di diverse pro
priety e di effetti diversifi-
cati, che ci permettono di 
rendere meno brutale la rea-
zione deU'organismo al tra
pianto. Questo metodo, chia-
mato «immuno-depressivo ». 
cioe depressivo dell'immuni-
ta. delle capacita difensive 
deU'organismo. e divenuto 
piu elastico e piu varlo, poi-
ch6 consente rutilizzazione 
di un vasto arsenale di medi-
camenti. 

D'altronde, abbiamo appre 
so a valutare la gravita del-
1'immuno-depressione e a 
diagnosticare il rigetto pri
ma deH'apparizione dei sin-
toml clinici. Cid ci consente 
di somministrare ai pazlenti 
dosi deboli di farmaci meno 
tossici, di cui si accresce la 
quantita solo se e'e la minac 
cia di un rigetto. ET queste 
un grande successo della me
dicina moderna. 

In trenta 
minuti 

Come procedete pet 
procurarvi gli organi da 
trapiantare? 

Se vogliamo trapiantare un 
organo ad un paziente, non 
si pud fare altro che prele-
varlo ad un'altra persona 
Percio, trapiantiamo gli or
gani prelevati a vittime di 
incldenti. Certamente, 6 
drammatico clie la vita di 
una persona dipenda dalla 
morte di un'altra. D'altra 
parte, vi sono numerosi pa-
zienti la cul vita puo essere 
salvata solo mediante un tra
pianto. Inoltre le statlstiche 
testimoniano che diversi in
cident!. soprattutto del traf-
fico, causano nelle grand! 
citta un certo numero dl vit
time. Gli organi della mag-
gior parte di queste vittime 
possono salvare molte vite. 
Vol comprendete, senza dub-

bio, che l'organo richieste 
non e prelevato dal soggetto 
che in caso di morte certa. 
La constatazione della morte 
e fatta da alcuni speciallsti, 
fra i quali vi e obbligatoria-
mente un esperto di medici
na legale. Questa e una re-
gola assoluta della nostra 
legge. 

Ma trovare un organo da 
trapiantare non e ancora 
tutto. I chirurghi devono nel 
giro di 20-30 minuti preleva-
re l'organo, giudicare se puo 
essere trapiantato, traspor-
tarlo alia clinica e fare il 
trapianto. Come vedete. si 
deve fare hi fretta. 

Si pub fare qualche co-
sa per ampliare questo 
margine di tempo? 

Per riuscirvi e necessario 
risolvere il problema del pro-
lungamento della vitalita de
gli organi prelevati e quello 
della conservazione degli or
gani e dei tessuti. E* uno dei 
problemi piu spinosl. Vi la-
voriamo tutti nel nostro isti-
tuto, che ha molteplici spe
cializzazioni, e conta nei suoi 
organici clinici, teorici, me-
dici pratici e biologi di 22 
specializzazioni. 

H successo di ogni tra
pianto dipende dalla vitalita 
deU'organo da trapiantare. 
Esso deve essere conservato, 
prima dell'operazione, in 
condizionl che ne garanti-
scano la vitalita e che, gra
zie a misure speciali, posea-
no contribuire a renderla an
che maggiore che al momen
to della morte. La conserva
zione degli organi deve aiu-
tarci a risolvere questo pro
blema. Le possibihta esisten-
ti sono grandissime. Basti un 
esempk) per dimostrarlo: gia 
nel 1902, un medico russo. 
Alexey Kuliabko, riuscl a 
rianimare 11 cuore di un uo-
mo morto di polmonite ben 
venti ore dopo la morte. Vi 
sono anche altri esempi di 
rianimazione ottenuta un 
certo periodo di tempo dopo 
la morte. Questi fatti hanno 
una importanza scientifica 
inestimabile. 

Nel nostro istituto vengono 
fatti degli esperimenti sui 
cani. Un'ora dopo la morte, 
noi preleviamo insleme al 
cuore I polmoni che separati 
dall'organismo vivono per 10 
ore. Disponiamo di soluzloni 
che hanno un'azione sui ca
pillar!, permettendo di ac-
crescere la capacita funzio-
nale deU'organo. 

Quali altri problemi le
gati al trapianto attendo-
no ancora una soluzione? 

Sono problemi numerosi e 
ai moltlpllcano assieme ai 

nostri progressi. Facciamo 
un esempio: e stato dimo
strato scientificamente che 
tutti gli organismi possiedo-
no deUe proteine specifiche. 
Tali proteine, quando sono 
introdotte in un altro orga-
nismo, provocano una rea-
zione naturale di difesa con-
sistente neU'elaborazione di 
anticorpi adatti a combatte
re gli intrusi. Gli anticorpi e 
i linfociti divorano le pro
teine estranee e distruggono 
l'organo trapiantato. Si pen-
sava all'inizio che si trattas-
se di un problema puramen-
te immunologico, ma le co
se non stanno cosi: si sono 
avute situazioni in cui l'or
gano trapiantato si e trova-
to al sicuro contro l'azione 
degli anticorpi. Ci6 e acca-
duto quando il trapianto non 
era accompagnato da distur-
bi della circolazione capil-
lare. 

L'intuizione 
del chirurgo 
In questi cast, gli anticor

pi non possono nulla contro 
il trapianto: sono obbligati a 
coesistere in pace. Cid che 
provoca la reazione di riget
to sono i disturb! deUa cir
colazione sanguigna nei mi-
nusooU capillari deU'organo 
trapiantato. Durante 11 ri
getto si pud scongiurare U 
pericolo agendo su questi va-
si sanguigni. Se si tiene con
to del fatto che tutti 1 tes
suti viventi hanno una ca-
rica elettrica e irradiano dei 
raggi infrarossi, che le con-
dizioni dello stato fisico del 
sangue e degli altri liquidi 
biologici esercitano anche 
essi una influenza sul feno-
meno del rigetto, si consta-
terk che il problema della 
incompatibility tissulare pre-
senta aspetti diversi, immu-
nologici, fisici, fisico-chlmicl 
e molti altri. 

Non e quindi un caso se il 
nostro istituto occupa ricer
catori di 22 specializzazioni. 

Si possono fare previ
sioni sul momento in cut 
la cquestions trapianti* 
sara risolta in tutu i suoi 
aspetti? 

Le previsioni sono legate 
ai fatti, al punto delle ri
cerche ocoorre rimettere l'ac-
cento su queU'importante 
settore scientlflco nel quale 
noi cerchlamo di precisare le 
condizionl deUa tolleranza, in 
altre parole deUa compati

bilita dei tessuti. Esistono 
piu orientamenti. Per il mo
mento noi siamo solo al U-
vello degli esperimenti, ma 
non e escluso - che presto 
passeremo alia fase clinica. 

Che cosa ci pub dire dei 
problemi esclusivamente 
chirurgici? 

Spesso si sente dire al-
l'incirca cosi: in questo cam
po, tutto e a posto, tecnica-
mente queste operazioni non 
presentano alcuna difficolta. 
Niente affatto; non sono tan-
to semplici. Non abbiamo an
cora risolto problemi quali 
la sutura di questo o quel-
l'organo. 

Ecco un esempio tratto 
dalla mia personale esperien-
za: fino a qualche tempo fa 
ci si serviva abitualmente 
del rene sinistro per fare 1 
nostri trapianti, dato che in 
esso vi e una vena piu lunga 
che nel rene destro. Quando 
saldate una vena corta su un 
grosso vaso sanguigno, essa 
pud cambiare di posto, arro-
tolarsi attomo al vaso ed 
ostacolare la circolazione del 
sangue. L'anno scorso ho 
avuto l'idea felice di servir-
mi per 11 trapianto del rene 
destro, dopo averne allunga-
to artificialmente la vena, 
Questa idea mi venne aU'im-
prowiso, mentre eseguivo 
una operazione. L'operaztona 
e riuscita. H procedimento i 
semplice e vantaggioso. Cid 
ci autorizza a dire che ft 
sempre possibile, anche nel 
trapianto renale, che eseguia-
mo fin dal 1956, trovare me
todi e procedimenti nuorl, 
particolarmente efficaci. 

Si pub affermare cht 
Vavvenire della medicina 
e nel trapianto degli or
gani? 

Io penso che sia un'affer-
mazione troppo ardita, per
che non e necessario in tuttl 
i casi rimpiazzare un organo. 
Penso che sarebbe piu cor-
retto dire che l'awenire del
la medicina e nella chirur
gia riparatrice. Un piccolo 
esempio: se avete una carie 
ad un dente, la vostra prima 
reazione sara di piombare II 
dente per salvarlo, e anche 
cosi piombato esso sara sem
pre un vostro dente. E* 
quanto si pud dire del tra
pianto degli organi: essi sa
ranno sostituiti solo quan
do sara impossiblle curarli. 
In awenire, se arriveremo a 
risolvere 11 problema biolo-
gico numero uno, rinoompa-
tibilita tissulare, 11 trapianto 
degli organi diverra uno del 
mezzi per prolungare la vtta 
umana. 


