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II quinto volume delle Opere 

Freud 
e Parte 

Con i molti di spirito, il gioco, il sogno, I'allivita ar-
tistica e una delle modalita con cui lende a espri-
mersi l'inconscio: per questa via essa si connelle 
strelfamenfe aH'insieme del pensiero psicoanalitico 

11 quinto volume delle 
Opere di Freud (Torino, Bo-
ringhieri, 1972, pagg. 622, 
L. 7000) si prcscnta, per il 
suo contenuto. come estre-
mamente ricco, sia sul pia
no piu strettamente con-
nesso con le teorie e l'espc-
rienza terapeutiche, sia su 
quello che, comunemente, 
viene defmito «metapsico-
logico», in cui I'orizzonte 
della ricerca freudiana si 
amplia a tenii ed nrgomenti 
che dalla prassi terapeutica 
sono piu o nieno distanti e 
prendono in considerazione 
vari aspetti dell'attivita vi-
tale degli uomini: in questo 
caso, in modo particolare, 
direttamente o indirettamen-
te, il problema dell'attivita 
artistica e della sua specifi-
cita. 

In realta, questa distinzio-
ne schematica tra due mo-
menti, o aspetti, della ri
cerca freudiana e entrata in 
crisi da tempo, e 1'insieme 
del pensiero psicoanalitico, 
quale risulta dagli scritti 
del suo fondatore, si pre-
senta sempre piu, inevita-
bilmente, come interconnes-
so e coerente, pur con le sue 
contraddizioni, e la possibi
lity di interpretazioni diffe-
renziate e persino — su al-
cuni punti essenziali — op-
poste. Si presenta, soprat
tutto, come un pensiero 
* aperto», sul quale, non 
certo a caso, si esercita una 
duplice tensione: da un lato 
il quasi inevitabile processo 
riduttivo, di semplificazione 
€ schematizzazione, degli 
psicoanalisti « pratici »; dal-
1'altro la sollecitazione, cer
to necessaria e feconda ove 
Tion diventi meramente 
« speculativa », sui testi e 
sulle idee cardine di Freud, 
e il loro permanente con-
fronto con talune grandi 
correnti del pensiero con-
lemporaneo, dalla fenome-
nologia alio strutturalismo. 
Ancor timido, invece, l'ap-
porto degli studiosi marxisti 
alia comprensione e alia 
rc-interpretazione di Freud, 
malgrado non manchi, in ta
le campo, la presenza di un 
lavoro « pionieristico »: quel
lo di Wilhelm Reich, e del 
dibattito che si svolse in-
torno ai suoi scritti negli 
anni trenta. 

Naturalmente, cid e vero 
nella misura in cui non si 
voglia ridurre, a sua volta 
« praticisticamente » il mar-
xismo a mera teoria della 
lotta delle classi, ma se ne 
intenda sino in fondo tutto 
il potenziale conoscitivo; lo 
si consideri cioe — secon-
do una nota espressione di 
Sartre — come I'orizzonte R-
losofico entro il quale, og-
gi, solo e possibile configu-
rare una nuova immagine 
— e una nuova realta — 
degli uomini e del mondo. 

In questo quadro prospel-
tico, una dimensione che co-
mincia ad essere particolar-
mente esplorata, tenendo 
conto delle due istanze, 
quella marxista e quella psi-
coanalitica, e la dimensione 
della produzione artistica e 
del suo ruolo nel quadro 
dell'attivita umana. Ci sia 
lecito percio — tralasciando 
tra l'altro, degli scritti di 
questo volume un testo fon-
damentale per I'analisi, il 
< Caso clinico del piccolo 
Hans » — sottolincare inve
ce alcuni temi degli scritti 
inerenti al fenomeno artisti
ca. II problema interesso 
fortemente Freud in quegli 
anni; e il nostro volume, in-
fatti, conticne alcuni suoi 
contributi essenziali: « II 
motto di spirito c la sua rc-
lazionc con l'inconscio >, 
« Personaggi psicopatici sul-
la sccna», «II dclirio e i 

Un museo 
dedicato 
ad Andre 
Malraux 

PARIGI, luglio 
Un museo mtitolato ad An

dre Malraux e stato inaugu-
ralo nei giorni scorsi a Saint 
Paul de Vence, alia presen
za dello stesso scrittore. La 
collezione delle opere espo-
sle nei saloni della Fonda-
tion Maeght cotnprende 118 
pezzi atfraverso i quali si 
inlende illusfrare simbolica-
mente ritinerario artistico 
di Malraux. Si va da opere 
che risalgono al I I I millen-
nio avanti Crista a capolavo-
ri ospitali dai musei di Da-
masco ed Aleppo, a docu-
menti dell'arte statuaria 
africana, a una collezione 
di maschere dell'Oceania fi-
no a quadri di Goya, El Gre
co, Rubens, Tintoretto, Vela
squez, Manet. 

In una delle sale sono espo-
sti document! autobiografici, 
tra cui la corrispondenza di 
Matraux con filosofi, scrit-
tori e uomini politic!. 

sogni nella " Gradiva " di 
Jensen », « II poeta e la 
fantasia ». 

« II motto di »pirito » si 
deve considerare, in questo 
ambito, come una ricerca 
fondamentale. La qucstione 
aveva intercsiato da lungo 
tempo Freud, che, almeno 
dal 1897, aveva raccolto 
numerose « storiclle » ebrai-
che; per di piii, nell'analisi 
dci sogni aveva avuto mo
do di notarc come in que-
sti spesso si manifestano si-
tuazioni « spiritose », o al-
nieno un tentativo di far 
dello spirito. Nel ritornar-
vi sopra in questo saggio, 
Freud fa riferimento, oltre 
che a questo particolare in-
teresse, « aH'intima connes-
sione di tutto l'accadere psi-
chico, che garantisce ad 
ogni nuova cognizione psico-
logica, anche se acquisita in 
campi assai lontani, un va-
lore per altri campi che non 
poteva prevedersi ». E' qua
si una giustificazione: ma 
non ve ne era bisogno. In 
realta, attraverso questo 
scritto Freud investe Una 
problematica centrale per 
lui, e duplicemente: da un 
lato secondo il profilo delle 
modalita con cui l'incon
scio tende ad esprimersi; 
dall'altro secondo quello 
delle connessioni tra gioco, 
sogno, arte, sulle quali ebbe 
spesso occasione di tornare. 

Cid che Freud sottolinea 
immediatamente, a proposi-
to del motto di spirito, muo-
vendo da un aneddoto rife-
rito da Heine, e che l'effet-
to particolare che esso su-
scita non sta nel contenuto 
del pensiero. ma nella sua 
« forma » (esso pud infatti 
riferirsi anche a situazioni 
tragiche, o almeno doloro-
se, eppure farci ridere, o 
almeno sorridere). Su que
sta forma (o « tecnica », co
me egli anche la chiama) 
Freud si sofferma mimizio-
samente; passa quindi a 
porsi il quesito che piu lo 
stimola: perche il motto di 
spirito suscita « piacere »? 
Freud risponde dapprima a 
tale quesito esaminando i 
motti da lui definiti «ten-
denziosi », quelli licenziosi e 
quelli aggressivi. In entram-
bi egli ritiene di poter rile-
vare nel motto un « rispar-
mio sul dispendio richiesto 
dalla inibizione o dalla re-
pressione », cioe la possibi
lity. altrimenti impedita dal
le abitudini o dalle circostan-
ze, di manifestare ie pulsioni 
sessuali o aggressive, sia pu
re in forma indiretta e spes
so mistifieata o apparente-
mente andgogolata. Nel mot
to innocente si pud invece 
parlare, piu in generale. di 
* risparmio di energia psichi-
ca ». Ma, nell'un caso come 
nell'altro — ed e qui che 1'in-
dagine di Freud tocca, a no
stro parere, il punto chiave 
— il motto di spirito mette 
in luce 1'esistenza di un « pia
cere delFassurdo », ' celato 
fino a scomparire nella vita 
seria », e che si ritrova in
vece vivissimo sia nel gioco 
infantile sia neU'adulto «il 
cui stato d'animo sia allera-
to per via tossica ». sia infine 
* in casi patologici *. II pia
cere deriverebbe percio dal 
* fascino inerente a cid che 
la ragione proibisce ». II mot
to, come il gioco ed il sogno, 
ci porta piu vicino ai modi 
della formazione nell'incon-
scio, ci permette di sottrarci 
< ai limiti della critica ra-
zionale ». 

E 1'arte? In * II dclirio e 
i sogni nella " Gradiva " di 
Wilhelm Jensen » fd; cui di-
sponiamo, sempre presso Bo-
ringhieri, di una edizione ar-
ricchita da un'intrnduzione e 
da un commento di Cesare 
Musatti) Freud si spinge nel
la esplorazione delle fon-
ti inconsce della produzione 
letteraria. Ma e nel breve 
scritto su < II poeta e la fan
tasia > che di nuovo i nessi 
tra « gioco ». sogno »_• attivita 
artistica vengono ripresi e 
precisati, su una linea i cui 
sviluppi erano gia tutti im-
plicitamcnle contenuti nel 
saggio sul motto di spirito. 
< Anche il poeta fa quello 
che fa il bambino ciocando: 
egli crea un mondo di fan
tasia. che prende molto sul 
scrio; che cioe carica di 
grossi ammontari effettivi, 
pur distinguendolo ncttamen-
te dalla realta >. 

Ma il « fantasticarc » non 
c proprio del poeta, o dell'ar-
tista in gencre; in misura piu 
o meno ampia e una modalita 
comune a tutti qli uomini 
(anche se in genere, nella 
nostra civilta, ci se ne vcr-
gogna). Esso cozza infatti con 
il « principio di roalta », o, 
gcneralizzando, con la « ra
gione », o almeno con un cer
to uso, tutto strumentale, di 
essa. Motti di spirito, sogni, 
gioco, arte, ci portano, al con-
trario, piii direttamente in 
contatto con l'inconscio, con 
il mondo del desidcrio: che 
pure e tanta — c Jecisiva 
— parte di noi. 

Mario Spinella 

L'AMERICA DI WATERGATE 

TRE PRESIDENZE A PEZZI 
Per la terza volta consecutiva il titolare della massima fu nzione pubblica negli Sfati Uniti finisce male - Se ancora 

non puo essere del tutto escluso un ritiro di Nixon, I'ipotesi piu probabile vuole che egli resti in carica come un 

invalido politico e morale, menomato nel suo prestigio ed esautorato nel suo potere - Le reazioni dell'opinione pubblica 

Dal nostro inviato 
Dl MTORNO DAGLI STATl 
UNITI, LUGLIO 

Con Vaffare Watergate — mi 
dice perplesso un collega 
americano, che scrive per il 
piii importante quotidiano 
economico-Jinanziario del pae-
se — i1 la nostra terza pre-
sidenza consecutiva che fini
sce male. La successione del
le vittime non conosce solu-
zione di continuita. Kennedy 
assassinalo, Johnson travolto 
c costretto al ritiro dalla sua 
guerra vietnamita, ora Nixon 
ferito («gravemente, se non 
mortalmente, ferito » ha scrit
to la rivista «Time») da una 
pubblica accusa di cospira-
zlone contro le leggi fonda-
mentali dello Stato america
no. 

Al punto in cui sono giun-
te le cose, e ben difficile 
infatti che Nixon, anche re-
stando al potere, riesca a ri-
trovare la fiducia del suoi con-
cittadini e quel prestigio, che 
pure e uno degli attributi in-, 
dispensabili delta suprema ca
rica di cui e inveslito. Seb-
bene ancora improbabile. I'ipo
tesi di un suo ritiro non pud 
essere del tutto esclusa. Essa 
viene discussa quotidiana 
mente dalla grande stampa 
americana ed 6 motivo di 
molti sondaggi di opinione. 
Un presidente, di cui ci si 
chiede ogni giorno se sia de-
gno di restore al suo posto, 
e gia — lo si voglia o no — 
MM presidente a meta. 

Le elezioni 
del 76 

A un eventuate ritiro si op-
pongono ancora molte consi-
derazioni. 11 processo costitu-
zionale per imporglielo contrb 
la sua volonta — cioe il cosid-
detto processo di « impeach
ment » o di incriminazione uf-
ficiale — sarebbe poco sod-
disfacente, non tanto perche 
ha un solo precedente (e an
che quello senza esito) in 
tutta la storia americana, 
quanta perche si tratta di 
una procedura lunga e com-
plessa — troppo « arcaica », 
ha osservato qualche com-
mentaiore — che lascerebbe 
in pratica il paese con una 
presidenza vacante per • di-
versi mesi. Non e cosa che gli 
Stati Uniti possono permet-
tersi, per motivi internaziona-
li prima ancora che interni. 

Resta un' altra possibilita 
ed e quella delle dimissioni. 
Nonostante quanto va rac-
contando la figlia, in Ameri
ca nessuno crede Nixon di-
sposto di sua iniziativa a un 
simile passo, nemmeno nelle 
circostanze peggiori. Potrebbe 
perd essere costretto a farlo. 
Ve lo potrebbero obbligare 
non i suoi avversari politici 
democratic!, i quali sperano 
ormai, dopo il crollo inglo-
rioso di una presidenza re-
pubblicana, di vincere trion-
falmcnte sia le parziali elezio-

Sam Ervin (a sinistra), il presidente della commissione del Se nato americano the conduce I'inchiesta sulfa affare > Watergate 

MI parlamentari dell'anno 
prossimo, sia sopraltutto le 
grandi elezioni presidenziali 
del '76, e non hanno quindi 
troppa fretta di levarsi d'at-
torno un Nixon irrimediabil-
mente compromesso (tanto 
piii che il successore. in ca
so di dimissioni, sarebbe il vi-
ce-presidente Agnew, quindi 
un altro nixoniano). Ve lo 
obbligherebbero invece i suoi 
stessi compagni di partita, 
preoccupati di salvarsi dal 
torbido naufragio di colui 
che era stato il loro porta-
bandiera. In questi mesi,. Qu'-
dati da Goldwater, essi hanno 
gia preso le distanze dal pre
sidente e lo hanno costretto 
a piu di una concsssione. 

L'ipotesi piii probabile alio 
stato attuale delle cose e tul-
tavia una terza. Nel processo 
di cui e oggetto, Nixon pud 
essere assolto. Ma sara agli 
occhi del pubblico un'assolu-
zione per insufficienza di pro
ve, non di piii. Certo, non 
e semplice dimoslrare che il 
presidente ha violato W leggi, 
perche un presidente che fac-
cia tanto si guarda bene dal 
mettere i suoi ordini per 
iscritto. Per di piii Nixon ne-
ga agli inquirenti I'accesso ai 

documenti della Casa Bianca. 
Di qui la difficoltd o I'im-
possibilita di comprovare la 
sua responsabilita al cento 
per cento. Gia oggi perd ri
sulta dai sondaggi di opinione 
che una forte maggioranza di 
americani (il 71%) lo ritiene 
colpevole in grado maggiore 
o minore. Comunque vadano 
le cose. Nixon non pud piu 
sfuggire a un dilemma che e 
uguatmente negativo per lui: 
o riconosce di essere stato 
al corrente delle gravi illega-

Klit commesse dai suoi piii 
stretti collaborator'! e diven-
ta egli stesso reo confesso, o 
dichiara di avere ignoralo 
quanto si combinava nel suo 
stato maggiore e fa figura di 
capo incapace, menato per il 
naso da quegli aiutanti che 
si era personalmente scelto. 

Dalla lunga inchiesta il pre
sidente uscirA quindi grave
mente colpito in tutti i modi. 
Nella valanga di accuse cui e 
solloposto, nulla gli viene ri-
spjrmiato: la stampa ha co-
si scoperto che egli ha fatto 
spendere alio Stato quasi due 
milioni di dollari, un miliar-
do e duecento milioni di lire, 
per tavori di miglioria alle sue 

ville private in Florida e in 
California. 

A questo punto Nixon po-
tra anche restore al potere, 
ma stara < alia Casa Bianca 
menomato nella sua autorita 
reale e nella sua capacita di 
aziane e di decisione. Sara po
co piii di un presidente a 
mezzo servizio, costretto a 
muoversi con estrema caute-
la, un «lame duck » (alia let-
tera. un'anitra zoppa) secon
do il pittoresco linguaggio po
litico anglosassone. Sin d'ora 
egli e in buona misura ridot-
to a queste condizioni. 

II ricorso 
ai compromessi 

Se sei mesi fa, forte del suc-
cesso elettorale, poteva sfidare 
il Congresso, la stampa, la bu-
rocrazia di Washington, i nola-
bili del suo stesso partiio, 
adesso deve scendere a mille 
compromessi, agire con pre-
cauzione, accettare collabora-
lori che non gli sono graditi, 
accantonare i temi cari alia 
sua demagogia («la legge e 
Vordine », « Vetica del lavoro *. 

€ i valori della tradizione fc, 
I'oculata les'ma nelle spese), 
che in queste circostanze suo-
nerebbero beffardi. 11 guaio e 
che gli Stati Uniti rischiano 
di avere alia loro testa questo 
presidente tnoralmente e po-
liticamente invalido per altri 
tre anni e mezzo. 

11 mondo politico pud an
che accettare una simile so-
luzione e trovarvi perfino 
qualche vantaggio. Gli equili-
bri della struttura costituzio-
nale americana possono risul-
tare provvisoriamente consoli-
dati. 11 rischio di un potere 
autoritario, che 6 la causa 
piu profonda della grave cri
si di Washington, ver il mo-
mento e sventato. Le due ca-
mere del Congresso riavranno 
un peso maggiore, dopo esser-
si sentite a lungo esautorate.. 
11 partito democralico prepa-
ra la sua rivincita. Quello re-
pubblicano ha gia costretto 
Nixon a venire a patli: lo 
ha obbligato a disfarsi di mol
ti consiglieri personali e a 
circondarsi di personaggi, co
me Vex ministro della difesa 
Laird, che danno maggiori ga-
ranzie al partito. Lo stesso 
vice-presidente Agnew, dopo 
essere salilo al potere sul car-

ro nixoniano. tende ora con 
sussicgo a dissociarsi dal pre
sidente per non compromet-
tere tutte le sue possibilita 
nella competizione elettorale 
del '76. 

Ma per la eocietd americana 
nel suo complesso i cocci sa-
ranno assai piii difficili da 
aggiustare. E' qui che ci si 
chiede come mai la terza pre
sidenza successivu debba finir 
male. Vi e sempre un motivo 
di fierezza nella pubblicitd 
con cui il paese discute de-
mocraticamente anche delle 
piii spinose questioni, che 
cobwolgono le sue massime 
autorita e i suoi simboli pre-
stigiosi. E' un metodo cui ab-
biamo gia delta che non si 
pud non rendere omaggio, co-
si come non si pud non rile-
vare come la battaglia in cor-
so sia democraticamente con-
dotta proprio per combattere 
un eccessivo accentramento di 
potere. 

I commenti 
della stampa 
Ma le osservazioni e, 

quindi, i dubbi non posso
no fermarsi davanti a queste, 
pur doverose, costatazioni. E' 
difficile, ad esempio, non chie-
dersi prima o poi perche que
gli stessi problemi. di cui 
pure parecchi americani era-
no gia avvertiti, non siano 
stati affrontati e risolti per 
auell'altra via, pure eminen-
temente democratica, ma as
sai meno dolorosa, che era 
offerta dalle elezioni dell'an-
no scorso. Al di la dei loro 
aspetti trionfalistici, quelle 
elezioni lasciavano nell'osser-
vatore un'impressione di ina-
deguatezza • e di sostanziale 
estraneitd ai piii profondi 
processi politici e sociali del 
paese. Sensazione pericolosa, 
soprattutto il giorno in cui 
gli stessi americani ne siano 
coscienti. Ebbene, non e for-
se vicino quel giorno, nel mo-
mento stesso in cut tale sen
sazione riceve una cost dram-
malica conferma dalla realta? 

Non siamo mai stati tra 
coloro che vedono in termi
ni catastrofici il presente cam-
mino della societa america
na. Semmai si pud essere col-
piti dalla frequenza con cui 
certe immagini apocalitttche 
vengono evocate da una par
te delta stampa degli Stati 
Uniti, che periodicamenle si 
chiede se VAmerica non stia 
per t bruciare s> o per «sfa-
sciarsi». Resta perd vero che 
da alcuni anni questo pae
se passa da una crisi all'altra, 
ora politico, ora sociale, ora 
economica, ora perfino costi-
tuzionale. Vi e anche un sin-
tomo di vitalita in questo tor-
mento nazionale. Ma non e 
possibile accontentarsi di un 
simile ovvio rilievo. E' anche 
vero infatti che le cause del 
malessere non sono passegge-
re: ad esse occorre ormai pen-
sare. 

Giuseppe Boffa 

Il simposio internazionale di Fiuggi 

Trapianto o cuore artif iciale ? 
In attesa che la medicina preventiva possa impedire I'insorgenza deh'e cardiopatie appare indubbio che i progress* della medicina sosti-
tutiva saranno legati ad un approfondimento delle conoscenze nel campo della immunogenetica: un cammino di studio assai lungo 

11 simposio internazionale 
su «La sostituzione del cuo
re ». tenuto a Fiuggi il 14-15 
luglio, e servito a lare il pun
to sulla situazione attuale del
la ricerca su uno dei piu 
importanti problemi della 
cardiologia moderna: trapian
to o cuore artificiale? 

Malgrado il professor Ste-
fanini ali'apertura dei Iavori 
abbia affermato che le due 
soluzioni non appaiono antite-
tiche, dal dibattito cui hanno 
partecipato nomi di gran fa 
ma, come Barnard. Dubost, 
Duran, Graham, Guttman. 
Norman, Kennedy, Marion, 
Akutsu, Cortesini, Bosio, Turi-
na, sono emerse discordanze 
di opinioni e contrast!. 

A sei anni dal pnmo tra
pianto cardiaco umano effet-
tuato a Citta del Capo da 
Barnard, il bilancio delle pos
sibilita attuali non sembra 
molto confortante. Come ha 
sottolineato il prof. Cortesini, 
molti degli msuccessi passati 
sono dovuti a regole immu-
nologiche che sono state igno-
rate o trascurate. Quello car
diaco rappresenta un solo 
aspetto dei trapianti di orga-
no e come tale non pu6 sot-
trarsi alle leggi biologiche che 
regolano i trapianti. Ogni or-
ganismo infatti c dotato di 
sistemi biologici che lo ren-
dono capace di riconoscere se 
stesso e di reagire nei con
front! di « estranei » con par-
ticolari mcccanismi che lo pon-
gono in grado di respinge-
re e di isolare tutto quanto 
6 biochimicamentc diverso 
dalla sua struttura. 

L'indivlduo possiedc per 
questo un mosaico di anti
gen!, prodotti dalle cellule 
blanche del sangue, che pre-

sentano una grande varieta 
di combinazioni different! da 
organismo ad organismo. II 
successo o I'insuccesso di un 
trapianto dipende appunto da 
una maggiore o minore so-
miglianza, a livello imrhuno-
logico, fn* donatore e riceven-
te. Per questo e necessario 
approfondire gli studi per ot-
tenere una piu precisa indi-
viduazione delle caratteristi-
che immunologiche al fine di 
stabilire un vero e proprio 
profilo immunologico indivi
duate, una tipizzazione tissu-
lare che ridurra al minimo 
non solo il rischio del ri 
getto. ma anche tutte le tera-
pie immunodepressive cui de
ve essere assoggettato il rice-
vrnte e le cui conseguenze. 
poste in evidenza dal france-
sc Dubost, costituiscono un 
ulteriore rischio poiche espon-
pono l'organismo. privo delle 
,«ue difese biologiche, a infe-
zioni. aumento della inciden 
za di carcinogenesi, turbe or-
monali. 

Le ricerche 
di bioingegneria 

Dubost non 6 fondamental-
mente contrario ai trapianti 
da uomo a uomo, come egli 
stesso ha precisato. ma 6 con
trario ad effettuare trapianti 
suU'uomo in questo momen-
to in cui la ricerca non ha 
ancora superato la fase spe-
rimentale e gli effetti colla 
terali delle terapie antiriget-
to sono ancora molto allar-
manti. Lo stesso Barnard 
hn affermato che il rigetto 
alio stato attuale 6 una rea-
zione che si mnnlfesta sem
pre in maggiore o minore mi

sura e presenta notevoli diffi- ' 
colta di diagnosi precoce; per j 
questo i suoi studi sono oggi I 
orientatt verso nuove tecni-
che chirurgiche che riducano 
al minimo ia traumatizzazio-
ne del cuore del donatore, 
(si dichiara pronto con Ia 
sua equipe ad effettuare il 
trapianto cuore-polmoni), ma 
soprattutto verso i problemi 
postoperatori e verso i risul-
tati a lungo tempo del tra
pianto cardiaco. 

Sembra dunque ancora og
gi valida la dichiarazione di 
Coolcy: «II trapianto cardia
co da uomo ad uomo c un 
atto di disperazione. Ma pur 
essendo convinto che un gior
no verranno impiegati sola-
mente i cuori artificiali, so
no certo che questo non sara 
possibile ancora per molti an
ni. Ma ci arriveremo prima 
o poi». 

II basso tasso di soprawi-
venza degli individui sottopo- [ 
sti a trapianto cardiaco. le 
difficolta di ordine tecnico. 
1'insufficiente disponibilita di 
cuori umani. fanno prevede-
re per il future la soluzione 
del problema nella sostituzio
ne del cuore con un mecca-
nismo che assolve la funzio-
ne di pompa compiuta dal 
muscolo cardiaco. L'alternati-
va di sostituire con metodi 
meccanici la funzione cardia-
ca, completamente o parzial-
mente, costituisce uno degli 
obiettivi piu entusiasmanti 
della ricerca sperimentale. Si 
tratta di trovare una soluzio
ne valida per superare il pro
blema del rigetto ed II peri-
colo di induzioni neoplastiche 
dovute al trattamento di im-
munosoppressionc. Ma il cuo
re artificiale presenta a sua 

volta. una serie di problemi 
di realizzazione che, oggi, me-
dici. biologi, ingegnerj e chi-
mici stanno tentando di risol-
vere su un piano pratico nel-
lo sforzo di creare un mec-
canismo che consenta al ma-
lato non solo di rimanere in 
vita, ma anche di porlo in 
condizioni di lasciare l'ospe-
dale e di condurre una esi-
stenza normale. 

Nasce cosl una nuova scien-
za che si awale di una colla-
borazione interdisciplinare: la 
bioingegneria. Un cuore mec-
canico che sostituisca parzial-
mente o totalmente il cuore 
dell'uomo non e stato trovato 
ancora per le difficolta che ri-
guardano i vari aspetti della 
realizzazione. Innanzi tutto bi-
sogna. secondo il professor 
Marion di Lione, raggiungere 
due obiettivi: trovare un equi-
librio funzionale tra circola-
zione polmonare e quella del 
sistema meccanico ed a datta
re le pompe artificiali alle ne-
cessita deU'organismo. 

Questo apparecchio non do-
vrebbe superare i mille gram-
mi. dovrebbe essere una pro
test il piu vicina possibile 
all'anatomia naturale con una 
animazione realizzata da una 
pompa di pressione che assi-
curi un equilibrio fra le en-
trate e le uscite del sangue 
dai ventricoli rispettando le 
leggi che regolano il cuore 
normale. Inoltre, come pre
cisa Ting. Bosio. del Centro 
di ricerche di bioingegneria 
di Castiglione Tbrinese. il cuo
re artificiale dovrebbe essere 
fornito di due valvolc poco 
ingombranti, avere minima 
inerzia, non determinare tur-
bolenza, non essere traumatiz-
zante per t globull rossi, esse-

I re di materiale che non favo-
; risca la formazione di trombi, 
j avere lunga durata ed affi-
| dabilita, avere cavita atnali 
• suturabili o innestabili con i 
! tessuti del ricevente. 
j Altri problemi derivano dal-
' la scelta del materiale con 
; il quale il cuore artificiale do-
: vrebbe essere realizzato, dal 
; tipo di energia propulsiva, dai 

dispositivi di controllo. Esi-
stono oggi una trentina di mo-
delli di versi di pompe car-
diache che hanno la caratte-
ristica comune di essere co-
stituite di due sezioni separa
te. una per la grande circo-
lazione e l'altra per la picco-
la. azionate con diverse for
me di energia. 

interrogativi 
degli scienziati 
Norman, uno scienziato di 

Houston, ha presentato un 
cuore artificiale che e soste-
nuto da fonti di energia nu-
cleare. Questo potrebbe con-
sentire la realizzazione di un 
apparecchio contenuto in li
miti accettabili di peso e di 
volume con una fonte di ener
gia fomita da capsula di Phi-
tonio 238. un emiisotopo che 
fornisce una buona potenza, 
ha un regime di radiazioni 
piuttosto basso e costi abba-
stanza contenuti. H Plutonio 
238 dovrebbe dunque rappre-
sentare il materiale piu adat-
to, ma di esso non esistono 
al mondo scorte sufficienti a 
garantire 1'alimentazione di 
tutti i cuori artificiali. 

In prospettiva la prima 
tappa delta bioingegneria sa
ra la realizzazione di un mec-
canismo che rappresenti il 

mezzo temporaneo di soprav-
vivenza per malati gravi in 
attesa di trapianto cardiaco; 
ma non e possibile pensare 
alia messa a punto di una 
protesi cardiaca intratoracica 
a lunga autonomia, ha sotto
lineato Norman, prima di die-
ci anni di ulteriori studi. Tut-
tavia gia si calcola che verso 
la fine degli anni '80 lVindu-

• stria» americana sia in gra
do di rispondere alia richie-
sta di centomila cuori arti
ficiali. 
Ma «quale e la qualita del

la vita del trapiantato oggi?». 
La domanda di Dubost ri-
porta la polemica scientifica 
su un piano umano. «Fu 
molto doloroso per tutti noi 
vedere persone che avevano 
subito I trapianti morire gior
no per giorno e non poter 
fare nulla. Percid sospendem-
mo i trapianti cardiacin. Ne 
meno drammatica e la do
manda posta da Barnard: «Ma 
oggi cosa dico ai pazienti 
che vengono da me con il 
cuore in sfacelo: tomatevene 
a casa finche non ci sara il 
cuore artificiale? ». 

In attesa che la medicina 
preventiva possa trovare un 
radicale rimedio impedendo 
lo sviluppo delle cardiopatie, 
appare indubbio che la me
dicina. sostitutiva vedra nel 
future i suoi progress! legati 
ad un approfondimento delle 
conoscenze nel campo della 
immunogenetica: un cammi
no di studio assai lungo che 
non fa prevedere per il mo-
mento una prossima soluzione 
dei molteplici problemi che 
presenta la sostituzione del 
cuore nell'uomo. 

Liura Chiti 

Ricordo 
di Luigi 
Diemoz 

Si 6 spento il 13 lugLo a 
Hoiini, la citta die e^li tanto 
amava, aU'eu'i di G5 anni, il 
compasno Luigi Diemoz. II 
suo nome non 6 probabH-
mente familiare ai compagni 
delle ultimo generazioni, ma 
per clii ha vissuto gli anni 
della Resistenza c del dopo-
guerra esso e associate con 
la lunga e difficile battaglia 
per il rinnovamento cultura-
le del nostro paese die in 
quegli anni si cotnbatte e nel
la quale Luigi Diemoz occupa 
un jiosto importante. 

La sua forma zione cultura-
le era avvenuta negli anni 
trenta ed aveva avuto un c*-
rattere prevalentemente arti
st ico-letterario (tra i suoi ami-
el di allora Diemoz fu parti-
colarmente legato a Cardarel-
li, a Scipioni e a Mafai), ma 
le letture marxistc e, soprat
tutto, l'esperienza della ditta-
tura faseista non avevano tar-
dato a far maturare in lui un 
diverso tipo di impegno, po
litico e moluzionario. In con
tatto con Mario Alicata, fu 
un attivo militante della Re-
sistenza romana nelle file d«l 
nostro partito. 

Dopo la Uberazione egli si 
trasferi a Milano, dove si de-
dico al lavoro editoriale e in 
particolare all'ideazione e alia 
direzione di quella collezione 
« Universale Economical, che 
rimane ancor oggi un model-
lo ineguagliato di lavoro cul-
turale serio e jntelligente. II 
suo pregio non consistette in
fatti scltanto nel rilanciare 
in edizione economica i clas-
sici della cultura moderna. 
con nuove scelte qualificanti 
nella letteratura. nella filoso-
fia. nelle scienze naturali e 
nella storiografia. e non solo 
nel far conoscere per la pri
ma volta al pubblico italiano 
testi e studi che non erano 
stati precedentemente tradot-
ti (da Fucik ad Hasek, da 
Dietzgen a Dobroliubov), e a 
contribuire cosi alia sprovin-
cializzazione della nostra cul
tura dopo vent'anni di fasci-
smo, ma nei criteri nuovi cui 
Luigi Diemoz si ispiro nel suo 
lavoro editoriale. 

Traduttore di grande quali
ta e finezza egli stesso (pro
prio negli ultimi giorni della 
sua vita attendeva a una nuo
va traduzione del Malato im-
maginario di Moliere), esige-
va dai suoi collaboratori la 
stessa cura, lo stesso rispet-
to, la stessa umilta che egli 
professava verso il testo e re-
spingeva con orrore l'idea che 
un'edizione popolare potesse 
essere un'edizione sciatta. Al 
contrario era convinto che 
proprio perche <r popolare » es
sa dovesse essere ineccepibile 
e che un pubblico di lavora-
tori avesse diritto al meglio. 
Chi scorra il vecchio catalo-
go della « Universale Economi
ca » trovera tra i collaborato
ri i nomi piu importanti del
la cultura italiana del tempo, 
insieme a quelli di studiosi 
allora giovani e oscuri, dive-
nuti in seguito <r firme » auto-
revoli. Da questo punto di vi
sta J'Universale segno una sa-
lutare rottura con Ja tradi -
zione paternalistica e populi-
sta deU'editoria popolare ita
liana prefascista e costituisce 
ancor oggi, in tempi di dila-
gante consumismo e pirateria 
editoriale, magari consumata 
all'insegna deH'estremismo, 
una lezione da meditare. 

Piu tardi. quando l'Univer-
sale venne assorbita dalle edi-
zioni Feltnnelli, Diemoz di-
venne direttore di questa ca
sa editrice. ma i suoi rappor-
ti con essa non furono faci-
li. I suoi dissensi con la li
nea che la casa editrice as-
sunse dopo il 1956 si risol-
sero nel suo passaggio dalla 
direzione generale della casa 
editrice a quella della reda-
zione romana (ma anche que
sta fu per lui una stagione 
felice. di operose amicizie in 
intense lotte intellettuali), e 
quindi in una definitiva rot
tura. Da allora Luigi Diemoz. 
gia duramente provato nella 
salute, condusse in estrema 
modestia c con estrema digni-
ta un'esistenza appartata de-
dicandosi al suo lavoro lette-
rario. Due sue commedie fu
rono rappresentate con suc-
cesso. ma pochi tra gli stess: 
amici di Diemoz lo seppero. 

Questa c la vita di Luigi 
Diemoz, una vita che e anche 
il suo ritratto, quello di un 
uomo estremamente schivo e 
rigoroso verso gli altri e so
prattutto verso se stesso. Ad 
alcuni che lo conobbero puo 
essere sembrato che vi fosse 
in questo suo atteggiamento 
e in questo suo stile di vita 
qualcosa di aristocratico e che 
nella sua coerenza vi fosse 
un tanto di dottrinarismo. 
Non e vero: egli non cesso 
mai un momento di parteci-
pare alle vicende del mqvi-
mento e del partito di cui fa-
ceva parte, di discutere, di 
interrogarsi. di ricercare. II 
suo rigore non era distacco. 
ma passione. Coloro che gli 
sono stati piu vicini e che 
ricordano le lunghe e anche 
aspre discussioni avute insie
me, sanno quanto fossero per 
lui una ragione di vita quel 
valori e quegli ideali che egli 
aveva scelto una volta per 
tutte. 

Per questo, e non soltanto 
per la sua opera di organiz-
zatore culturale, che 6 stata 
importante e che rimane c-
semplare, Luigi Diemoz sara 
ricordato da coloro che lo 
hanno eonosciuto e per que
sto la sua vita 6 per tutti 
noi una lezione. 

Giuliano Procacrf 


