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Lo scandalo nelle cliniche 

mediche universitarie 
. . . . . • — 

La cattedra 
ereditaria 

Inchiesle giudiziarie a Firenze, Torino e Milano 
Dagli incarichi Irasmessi ai parenti agli ospedali pub-
blici che diventano reparti a pagamento - In Italia 
il piu aito numero di medici e un indice di salute 
mollo scadente • II punto di incrocio tra due qrandi 

riforme da fare: la sanita e I'univenita 

Fra i giovani universitari, 
almcno nelle Facolta medi
che, si dice che per "fare 
carriera le sole pubblicazio-
ni che contano non sono 
quelle scientifiche, bensi 
quelle matrimoniali. E che 
la scienza italiana (cos! po-
vera, per molti aspetti, a 
livello internazionale) ha 
Ecoperto un nuovo principio 
genetico: il crotnosoma del-
la cattedra, che a differen-
za di ogni altro si trasmette 
non solo ai figli, ma ai gene-
ri, alle nuore, e talvolta 
perfino alle amanti, per co-
pulazione. 

Non tutta l'Universita e 
cosi, per fortuna. Ma nelle 
cliniche mediche, chirurgi-
che e specialistiche la piaga 
e assai vasta. Recentemente, 
prima a Firenze, poi a To
rino ed ora a Milano e emer-
so da inchieste giudiziarie 
un traffico di cattedre attri-
buite a parenti; di centinaia 
di milioni versati dalle mu-
tue (prelevati cioe sul sala-
rio dei lavoratori) e appro-
priati da pochi clinici; di 
ospedali pubblici trasforma-
ti, riducendo i posti-letto, in 
reparti a pagamento; di 
scuole di specializzazione (in 
chirurgia ed in cardiologia, 
per esempio) in cui un'ora 
di lezione frutta quasi un 
milione, in cui le alte tasse 
pagano il titolo anche per 
il medico che non frequenta 
e non impara. Naturalmen-
te, nulla di cio figura nella 
cartella delle imposte: non 
a caso il capostipite della di-
nastia accademica torinese, 
il chirurgo A.M. Dogliotti, 
era profondamente legato al 
clan degli Agnelli. 

La questione interessa or-
mai la magistratura, e po-
trebbe dare spunti per una 
storia del costume e della 
moralita dei ceti dominanti. 
Ma interessa anche l'attuali-
ta politica, perche le clini
che universitarie sono il 
punto di incrocio di due 
grandi riforme: la sanita e 
Tuniverslta. 

L'inchiesta svolta a Tori
no, prima dai giornali e poi 
dalla Procura, ha mostrato 
che a questo incrocio vi e 
un ingorgo, che sbarra la 
strada. E non e un intralcio 
casuale, facile da rimuove-
re ; e 1'espressione piu chia-
ra della medicina mercanti
le, deU'Universita selettiva, 
dei loschi interessi, dei con-
corsi truccati, del divismo 
professionale, degli sprechi, 
dell'intreccio fra baronie ac-
cademiche e potentati eco-
nomici, del decadimento 
culturale: fenoment che, in 
diversa misura, coinvolgono 
sia la scuola che l'organiz-
zazione sanitaria italiana. 

In questi giorni vi e una 
offensiva in grande stile 
contro le riforme: ha co-
minciato Colombo alia TV, 
poi il Partito Repubblicano 
(che oggi discute deU'Uni
versita), infine Guido Car-
li: le riforme costano, non 
•ono « compatibili > con lo 
•viluppo della produzione 

II referendum 
di t STORIA ILLUSTRATA » 

WILLY BRANDT 
« PERS0M66I0 
DELL'MM -

Willy Brandt. Tuomo che ha 
•voito un'opera cost importan-
le per il riawicinamento delle 
due Germaoie, e stato scelto 
come personaggio piu degno di 
c entrare nella stona» per 

l'anno 1970 dal pubblico del men-
•ile < Storia Illustrata > che ha 
risposto al tradizionale refe
rendum indetto dalla nota nvi-
•ta deU'editore Mondadori. 

I lettori di « Storia Illustrata > 
banno considerato come perso-
Baggio piu rappresentativo. 
dopo Willy Brandt, il Premier 
egiziano Nasser. 

L'anno 1970 e qumdi, secort-
do i nsultati del referendum. 
l'anno dei Capi di Stato. 

A titolo di cronaca ricordiamo 
Che nel 1969 e stato eleUo per-
sonagjpo dell'anno Neil Arm
strong. Tuomo che per primo 
mise il piede sulla Luna, e 
nel 1968 Dubcek. il Leader della 
pnmavera praghese. II sondag-
fio di «Stona Illustrata » sia 
pure nei limiti di un referen
dum indetto fra i lettori di una 
nvista, e particotarmente si-
znificativo perche espnme il 
giudizio di un pubblico qua-
lificato e attento ai valori della 
storia. 

Ecco in dettaglio i risultati 
del referendum: 

BRANDT 41.10* 
NASSER 27.14** 
NIXON 9.461 
L FORTUNA 4.97'* 
HUSSEIN 4.40ft 
PAOLO VI 4.00% 

VIAGGIO IN URSS SULLE VIE DELL'«ORO NERO* AZERBAJGIANO 

Pesce e petroflo net Mar Casoio 

industrlale, e meglio rin-
viarle a tempi migliori. 

Nessuno di costoro si chie-
de: quanto costa non fade? 
La produzione industriale e 
insufficiente? Eppure, l'lta-
lia e divenuta in questi an-
ni la settima potenza indu
striale del mondo; contem-
poraneamente, nella gradua-
toria della mortalita infan
tile siamo discesi dal 13° al 
18° posto in Europa, al li
vello della Spagna e della 
Grecia. II Messaggero ha 
fatto ieri un gran titolo, in 
prima pagina, sul fatto che 
Vltalia e in testa per le ore 
di lavoro perdute (per gli 
scioperi, ovviamente), ma 
non ha mai scritto che sia
mo in testa, da anni, nella 
graduatoria degli infortuni, 
che vi e una guerra costan-
te contro i lavoratori (con 
4.000 morti e 1.500.000 feri-
ti ogni anno) e che la « con-
flittualita permanente » nel
le f abbriche sta innanzi-
tutto in queste cifre. Carli 
ha scritto che nelle aziende 
«ci si trova di fronte ad 
una utilizzazione profonda
mente alterata degli impian-
ti, che pud considerarsi non 
dissimile da un loro mate-
riale danneggiamento >; ma 
noi aspettiamo ancora che, 
se non lui, almeno il Mini-
stro della Sanita (che e so-
cialista) scriva che nella fab-
brica capitalistica < ci si tro
va di fronte ad una utiliz
zazione profondamente alte
rata deU'uomo, che produce 
un suo materiale danneggia
mento », e promuova un so-
stegno pubblico all'azione 
sindacale per la tutela del
la salute dei lavoratori. 

Senza le riforme, arrivia-
mo a questo paradosso: che 
l'ltalia ha oggi, fra i paesi 
dell'Occidente capitalistico, 
il piu alto numero di medi
ci in rapporto alia popola-
zione (circa 1 ogni 500 abi-
tanti) e un indice di sa
lute fra i piu scadenti. E 
questo non solo per il li
vello qualitativo che i « mae
stri > imprimono alia pro-
fessione medica (quegli 
strani cromosomi, che danno 
la cattedra non riescono pur-
troppo a trasmettere doti 
scientifiche); non solo per
che esistono due medicine: 
la mutua (detta anche lot-
teria di Verano) per i la
voratori, le cure efficaci per 
i superpaganti; ma perche 
gran parte delle malattie 
hanno origine, oggi, nella 
conflittualita sociale e nelle 
condizioni ambientali. Ed il 
medico, per intervenire con 
efficacia, deve essere non so
lo un tecnico preparato ma 
un politico della salute, de
ve divenire consapevole or-
ganizzatore di un'azione pre-
ventiva da parte della col-
lettivita. 

L'attuale sistema sanita-
rio non consente questa azio-
ne, l'attuale Universita non 
fornisce ne le cognizioni ne 
la cultura idonee. Anzi, fre-
na e distorce quella spin-
ta rinnovatrice degli studen-
ti che parte dalla negazione 
del ruolo professionale « tra
dizionale > e ricerca fatico-
samente (quando riesce a li-
berarsi dall'infantile rifiuto 
della scienza) una saldatura 
progressiva fra tecnica e po
litica. 

La riforma universitaria, 
e 1'attuazione del Servizio 
sanitario nazionale, possono 
costituire una soluzione? Se 
queste sigle diventassero la 
copertura del veccbio siste
ma, non ci sarebbe da spe-
rare. Se queste riforme ve-
nissero considerate solo co
me « spese aggiuntive », 
avrebbe quasi ragione il 
Partito Repubblicano nel 
considerarle uno spreco di 
risorse finanziarie. Ma il PRI 
sembra ignorare che lo spre
co piu ingente e, in Italia, 
quello che si compie ai dan-
ni degli uomini: minandone 
la salute, soffocandone pre-
cocemente (per chi e figlio 
di lavoratori) le possibility 
di sviluppo intellettuale. 

La riforma sanitaria e la 
riforma della scuola devono 
avere come scopo (e come 
idonea strumentazione di 
poteri, di ordinamenti, di ri
cerca scientifica) la piena 
valorizzazione deU'uomo, il 
suo sviluppo pluridimensio-
nale. Ognuno dei parziali 
contenuti di queste riforme 
deve essere verificato nella 
congruita a questo fine. Ed 
allora sara piu netta la di-
stinzione fra chi vuole le 
riforme per mutare (attra-
verso di esse) i rapporti so-
ciali, e chi le nega per con-
solidare i privilcgi. Sara piu 
ampio, e piu conseguente, il 
consenso dei lavoratori, de
gli intellettuali, dei giovani. 

Giovanni Berlinguor 

L'lsola artlficlale « Rocce nere » 

Dal nostra inviato 
BAKU, gennaio 

Petrolio e pesce non vanno d'accordo: 
e questo, oggi, il problema del Caspio. 
Ce ne siamo resi conto parlando con tec-
nici ed esperti e verificando sul posto la 
validita o meno delle prese di posizione 
degli scienziati. 

II problema pud essere cosi riassunto: 
il Caspio e da secoli un bacino ad alta 
pescosita. che fornisce agli stabilimenti 
conservien tonnellate di pesce (64.000 nel 
1969) e. in particolare. granchi, sardine. 
aringhe. ombrine. siluri e storioni. Un 
mare, quindi, prezioso per I'economia 
azerbaigiana e per la vita stessa di mi-
gliaia e migliaia di pescatori. 

Ma la scienza vuole la sua parte, per
che non si accontenta di granchi e uova 
di storione. E cosi. mentre a terra si 
pompa il petrolio, sul mare, accanto alle 
barche dei pescatori. si affiancano le 
navi-trivella pronte a sondare le varie 
zone alia ricerca dell 'oro nero. 

A poco a poco. il Caspio e stato cosi 
costellato di tralicci. pontili ed isolotti ar-
tificiali. Le acque. prima azzurre e alta-
mente salate (la salsedine e in media del 
14 per cento, ma raggiunge punte fino al 
200 per cento) sono divenute in molti punti 
scure. oleose, sporche: e per i pesci e 
scattato raJlarme: sono fuggiti alia ricer
ca di posti non inquinati. 

Intanto. il petrolio del Caspio ha con-
quistato i mercati del mondo ed ora il 
mare azerbajgiano e piu conosciuto per 
l'oro nero che non per le uova di storio
ne. Ed e a questo punto che si scopre 
1'esistenza di una specie di « guerra fred 
da > tra le Industrie collegate ai due set-
tori produttivi: quello del petrolio e quel
lo della pesca. Parliamo di « guerra fred-
da * perche si tratta di un conflitto. piu 
o meno sotterraneo. piu o meno incontrol-

II difficile equilibrio tra le due ricchezze che 
vengono dal mare - L'allarme per la fuga 
degli storioni - Perche si abbassa il livello 
delle acque - Tra i progetti di «salvatag-
gio » anche Paumento del f lusso del Volga 
L'inquinamento in atto e gli impianti di de-
purazione - Le trivelle che scavano oltre i 
7000 m. - La ragnatela di pozzi petroliferi 
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Motopcscherecclo sovletlco in navlgazlone 

lato, ma reale e concreto. E poiche i due 
settori sono egualmente important! per 
I'economia del Paese, non vi sono prese 
di posizione nette e contrastanti a livello 
direzionale. Anzi, da parte delle autorita 
locali, si cerca di conciliare ogni punto 
di vista. Di conseguenza, la ricerca delle 
c accuse > che una parte rivolge all'altra 
e difficile. Fidiamoci, quindi, delle cose 
gia pubblicate e di quanto abbiamo appre-
so sul posto. 

Cominciamo col primo, grande proble
ma che ha appassionato centinaia di scien
ziati (non solo deLTUnione Sovietica) e che 
e ancora uno dei validi argomenti di co-
loro che sostengono che bisogna smetter-
la di pompare petrolio dal Caspio. Inten-
diamo parlare deU'abbassamento del livel
lo del mare: il Caspio. secondo le ultime 
rilevazioni. si e gia notevolmente abbas-
sato e. stando ad alcuni studi degli scien
ziati sovietici. resi noti nel 1968. il suo 
livello dovrebbe scendere, entro il 1980, 
ancora di un metro. 

Assestamento 
geologico 

Quali sono le ragioni di tale abbassa-
mento? Lo abbiamo chiesto piu volte nel 

' corso della nostra visita a Baku e nelle 
zone di ricerca petrolifera. Le risposte 
sono state le piu diverse: e'e chi sostiene 
che il livello (gia al disotto di 28 metri 
rispetto a quello degli oceani) si abbas 
sa in seguito alia alterazione naturale 
del clima e alia conseguente diminuzione 
del flusso delle acque dei fiumi (Volga. 
Ural. Terek. Araks. Emba, ecc.) e e'e 
chi, invece. afferma con tutta certezza 
che la colpa ricade nell'eccessiva estra-
zione del petrolio. Si parla di vuoti pau-
rosi che si sarebbero creati nelle viscere 

della terra a quota 7.000 provocando. nel-
lo stesso tempo, l'abbassamento dell'inte-
ro bacino. Ma sono ipotesi (e come tali 
vengono accolte) che trovano spazio solo 
neU'ambito della discussione < teorica > 
ogni volta che si parla del problema del 
Caspio. 

Un fatto 6 comunque certo: ed e che 
il livello continua ad abbassarsi e le auto
rita hanno gia approntato un progetto di 
c salvataggio * che prevede di aumentare 
il flusso del Volga, convogliando sul gran- v 
de fiume le acque del corsi d'acqua del 
settentrione russo. Con questa soluzione 
— sostengono gli scienziati — si blocche-
rebbe la eccessiva evaporazione dovuta 
anche alia elevata percentuale di salse
dine presente nel mare. 

Un altro progetto in esame prevede in
vece una soluzione opposta e cioe ridurre 
l'afflusso di acqua in quelle zone dove 
si registrano le maggiori spinte di eva
porazione (per esempio nel golfo di Kara 
Bogaz Gol che si trova nel Turkmenistan) 
e di convogliare, con opere gigantesche, 
i fiumi verso altre spiagge. Non e esclu-
sa per altro anche l'ipotesi che il proble
ma deU'abbassamento sia un fatto «na
turale* e cioe di assestamento geologico 
delta zona. 

L'altro punto in discussione e quello 
dell'inquinamento. II problema esiste. e 
nessuno se lo nasconde. tanto e vera che 
nel corso della nostra visita all'isola del
le Rocce nere, la prima cosa che ci e 
stata mostrata e stato l'impianto di depu-
razione* un capolavoro della tecnica mo-
derna. capace di disintegrare le scorie 
del grezzo che restano nelle tubazioni e 
di scaricare acqua limpida nel Caspio 
Ma, nonostante tutte le misure precau-
zionali — che vanno segnalate proprio 
perche dimostrano che vi e una precisa 
volonta di migliorare la situazione — il 
Caspio e un mare inquinato. 

Forse un osservatore piu attento, un 

tecnico cioe capace di far paragon) con 
altre zone simili,' potra dimostrarci che 
qui il problema e secondario. Comunque, 
il problema esiste, tanto e vero che in 
molti articoli apparsi negli anni passati 
sulla stampa sovietica. e stato denunciato 
il fatto che le < aziende petrolifere di 
Baku hanno mostrato poca attenzione al 
problema dell'inquinamento > e che molti 
dirigenti « hanno preferito pagare le mul-
te e continuare poi a scaricare diretta-
mente le scorie in acqua ». 

«Tregua» in atto 
tra i due settori 

Vi e stata. in seguito. una precisa deci-
sione del governo locale a proposito de
gli impianti di depurazione. sia per gli sta
bilimenti che si trovano nelle isole che 
per quelli di terra. Si e cioe stabilito di 
concedere licenze per 1'estrazione solo do
po la costruzione di impianti di depura
zione. Per ora la situazione resta sotto 
controllo e si da per certo che entro que-
st'anno gli inquinamenti saranno ridotti 
al mmimo. E' in atto. quindi. una «tre-
gua> ' t r a i due settori — pesca e petro 
lio. Per il pesce si sta cioe provvedendo 
con apposite campagne di ripopolamento 
(specialmente per lo storione. data la 
scarsita di produzione del caviale) e. per 
il petrolio. con la messa in funzione di 
trivelle inclinate ed articolate. capaci di 
scavare oltre i settemila metri. II petro
lio resta pero il dominatore della scena. 

II future della nostra attivita — ci dice 
uno degli accompagnatori — e sempre piu 
legato alio sfruttamento petrolifero dalle 
aree marittime perche tutte le previsioni 
dimostrano che il mare sotterraneo di 
coro ne ro i e pressoche infinito: esso va 
dall'arcipelago di Apsceron. dove si tro

va Baku, sino all'isola di Aitiom e rag
giunge la secca di Darwin per spostaral 
sino all'isola delle Rocce nere 

La fortuna dell'Azerbajgian non e pero 
solo nel Caspio. perche tutta la parte orien-
tale del Paese e ricca.sia di petrolio che 
di gas. L'immagine che si ha arrivanrlo 
in aereo a Baku e quella del mare coperto 
da una ragnatela di pozzi petroliferi Ma 
anche a terra l'immagine resta vali *a. 
Nella pianura desertica che circonda 1'ae-
roporto e un susseguirsi di dem>fc in pia-
na attivita. un continuo brontolio di mac 
chine azionate a distanza che pompano 
petrolio in ogni metro quadrato F.' una 
immensa foresta di torri e torrette che 
giungono fino a lambire I'asfalto della 
strada che dall'aeroporto conduce in cit-
ta. E lo stesso vale per tutte le arteris 
che partono verso l'interno" del paese. 

Si pud ritenere con tutta certezza — ci 
ha detto AH Gusseinov. un vecchio petro-
liere addetto ai pozzi che si trovano nel-
l'immediata periferia di Baku — che dal-
l'inizio dello sfruttamento della zona ad 
oggi. e cioe un arco di oltre cento anni. 
sono uscite dai pozzi azerbajgiani piu di 
un miliardo di tonnellate di petrolio. 

Ma e'e anche un altro dato che gli azer 
bajgiani citano con orgoglio Ce lo ha ri-
cordato la compagna Taira Tairova. mi-
nistro degli esteri deH'Azerbaigian. nel 
corso di un incontro che abbiamo avuto 
con lei nella sede del palazzo del governo: 
«Nel 1940 i nostri petrolieri nuscirono a 
battere ogni record raggiungenHo la pun-
ta di 23 milioni di tonnellate e cine il 70 
per cento di tutta la produzione dell'Unio 
ne Sovietica. E sono stati quei 23 milioni 
di petrolio. estratti dalla terra con uno 
sforzo immane in anni difficili. il contri
bute degli azerbajgiani alia causa della 
vittoria sul nazismo ». 

Carlo Benedetti 

TRENT0: come lottano per la difesa della salute gli operai di due stabilimenti industriali 

Gli awelenamenti nei reparti che producono additivo 
per la benzina e i pneumatici. Disturbi nervosi per 
le tossicita del piombo e per l'intossicazione da cianuro. 
Anche nei quartieri yicini le nuvole di vapori pericolosi. 
La lunga storia della protesta dei lavoratori 
e dell'opinione pubblica. I medici 
di fabbrica e l'apparecchio che non arriva mai. 

TRENTO. gennaio. 
In due fabbriche di Tren-

to. collegate con la produzio
ne automobilistica. si e po
sto con drammatica gravita 
il problema della salute dei 
lavoratori: si tratta della 
SLOI, che produce un addi
tivo antidetonante per la ben
zina, e della RO che produ
ce pneumatici. Alia SLOI si 
sono verificate intossicazioni 
da piombo tetraetile. alia RO 
intossicazioni da cianuro. 

II piombo tetraetile. che au-
menta il rendimento dei 'no-
tori a scoppio e percid viene 
aggiunto alia benzina comune 
nella proporzione dell'ino per 
mille. nella lavorazione espo-
ne gli operai a due tipi di 
azione tossica. Infatti all'azio 
ne del piombo raetallico ino
ta gia da molto tempo per-
t h e responsabile delta tipica 
malattia professionale dei ti-
pografi e di altre categorie 
di lavoratori) si aggiunge la 
azione caratteristica, e anco
ra non perfettamente nota, 
della molecola di piombo te
traetile: essa penelra molto 
facilmente nel tessuto del cer-
vello. e vi si trasforma in 
piombo trietile che agisce d»-
rettamente sulle cellule ner-
vose. II modo d'azione di que-

- sto composto non e ancora 
ben chiaro: probabilmente 
blocca l'azione di enzimi (ace-
tilcolinesterasi, monoaminossi-
dasi) la cui funzione di ca-
talizzatori biologici e mdispen-
sabile per la trasmissione 
nervosa; oppure agisce su so-
stanze come la serotonina e 
la noradrenalina. che si for-
mano nei tessuti cerebrali 

Anche se il modo d'azione 
del piombo tetraetile noo e 
ancora chiarito. si conoscono 
perd bene i suoi efTetti: i'm-
tossicazione da piombo tetrae
tile. acuta o cronica. ha 1'ef-
fetto di fare impazzire. I casi 
di operai impazziti dopo mas-
sicce inalazioni di questo tos-
sico sono ormai numerosi. I 
primi sintomi sono mai di 
testa, agitazione con msonnia, 
nausea, fiacchezza generate. 
Presto cominciano te alluci-
nazioni. i deliri con ansia e 
paura immotivata; 1'aggressi-
vita verso i familiari e gli 
estranei rende il malato pen 
coloso, e difficile da curare: 
ecco che quindi si rende ne-
cessario il ricovero o in ospe-
dale psichiatrico o in un isti-
tuto di medicina del lavoro. 

Le esalazioni del piombo te
traetile mquinano 1'aria delle 
citta a causa del traffico au-
tomobilistico e del parcneg-
gio di vetture; ma nell'arr-
biente di lavoro, dove il pe-
ricolo e piu grave per le alte 
concentrazioni del tossico, ta 
completa automazione del trat-
tamento della sostanza chi-
mica potrebbe proteggere gli 
operai in maniera del tutto 
soddisfacente: negli Stati Uni-
ti non vi sono piu stati deces-
si da piombo tetraetile fin dal 
192S. 

Queste protezioni non si 
conoscono alia SLOI di Tren-
to: nel 1967 su 350 operai (2(H) 
addetti ai cicli di produzione 
e 150 a lavori di muratura 
e manutenzione affidati a dit-
te appaltatrici) ne furono n-
coverati all'Istituto di medici
na del lavoro di Padova ben 
30; nel 1968 furono ricoverati 
56 operai, e altri 42 nel pe-
riodo dal 1. gennaio al 10 
ottobre del 1969. Logica con 
seguenza del passaggio da due 
reattori caricati ogni sediei 
ore nel 1946, ai venti reattiv 
ri, dei quali dodici sempre 
in funzione, del 1964. Trecen
to lire orarie di c indennita di 
maschera » in cambio del ri-
schio di lunghe peregrinazio-
ni in ospedali e ambula to
ri psichiatrici: non vi e cura 
alcuna per questa intossica-
zione se non attendere che 
l'organismo si liberi da solo 
del composto tossico. 

H primo sciopero unitario 
alia SLOI ebbe luogo nel 
1964: Trento. ancora non abi-
tuata ai cortei e alle mani-
festazioni, vide gruppi di ope
rai che picchettavano i can-
celli della fabbrica cantando 
c Bandiera rossa ». Da allora 
gli operai continuarono a de-
nunciare all'opinione pubblica 
e agli organi govemativi — 
come 1'Ente Nazionale Preven-
zione Infortuni — la propria 
tragica situazione. A poco a 
poco hanno ottenuto un largo 
schieramento di opinione a 
proprio favore: lo dimostra 
il fatto che in un anno ben 
tre medici di fabbrica. spe-
cialisti in medicina del lavo
ro. hanno dato le dimissioni 
per protesta. 

Lo slogan 
nelle assemblee 

L'ultimo di essi, il dottor 
Giuseppe De Venuto, nella 
lettera di dimissioni (pubbti-
cata sull'c Adige > del 12 no-
vembre 1970) scriveva tra l'al
tro: « E ' inaccettabUe che il 
problema della salute degli 
operai passi in secondo onli
ne rispetto a quello della 
produzione e che determinati 
provvedimenti a carattere pre
ventive richiesti da chiare est-
genze igienico - ambientali 
vengono elusi o rinviati nel 
tempo*. Quanto mai signifi 
cativa la risposta della d i re 
zione della SLOI. che qualifi
ed il medico <non competen-
te nei problemi della lavo
razione del piombo tetraeti
le*: dopo nove mesi in cui 
si era valsa della sua opera 
e dopo che il medico stesso 
aveva rassegnato le dimissio
ni (e la Societa insinuo che 
egli avesse lasciato Pincarico 
unicamente perche attirato da 
altri e piu lucrosi impegni). 

Ben diverso il comporta-
mento del medico della RO, 
una fabbrica di pneumatici. 

In questo stabilimento erano 
all'ordine del giorno sintomi 
come mai di testa, sangue 
dal naso. perdita di peso e 
di appetito, sapore metallico 
in bocca. Gli operai che piu 
si lamentavano di questi di
sturbi venivano. dal medico di 
fabbrica, mandati a fare un 
esame dello zucchero nel san
gue e nelle urine... La verita 
era che questi operai lavora-
vano a vasche ripiene di cia
nuro, e che t'esame da farsi. 
per scoprire se erano intossi-
cati, sarebbe stata la ricerca 
nel sangue della cianometae-
moglobina, un composto che 
si forma tra il cianuro e la 
emoglobina. il pigmento respi-
ratorio dei globuli rossi. 

Gli operai. stanchi di 5en-
tirs ; shsndierare analisi « ne 
gative > (perche gli esami fatti 
sarebbero andati bene per i 
diabetici!). con l'aiuto di un 
gruppo di studenti iniziarono 
a recarsi per i prelievi di 
sangue all'Istituto di biochi-
mica deU'Universita di Pado
va. Dovettero assoggettarsi a 
viaggi di 170 km. dopo la 
fine del lavoro. perche la cia-
nometaemoglobina si deposita 
assai rapidamente nei tessuti 
e dopo alcune ore dall'inala-
zione dei vapori di cianuro 
non e piu possibile identifi-
carla nel sangue. 

Soltanto cosi si pote docu-
mentare che un'alta percen
tuale degli operai che lamen
tavano quei disturbi non era-
no neurotici o simulatori o 
nevrastenici. ma erano mtos-
sicati dal cianuro. Cid fu por-
tato immediatamente a cono-
scenza di tutti in pubbliche 
assemblee il cui slogan fu 
« RO = camera a gas », dac-
che il veteno usato nelle ca-
mere a gas statunitensi e ap-
punto il cianuro. In queste 
assemblee si iniziarono le lot-
te — non ancora terminate 
— che hanno avuto e hanno 
come obiettivo riduzione di 
orario con salario immutato. 
riconoscimento della malattia 
professionale, introduzione di 
adeguati sistemi di protezio-
ne, dimissioni del medico di 
fabbrica che aveva dimostra-
to di non curare ne la salute 
ne gli interessi dei lavoratori. 

II problema ha dimensioni 
ancor piu vaste di quelle del
ta fabbrica: i vapori di piom
bo tetraetile della SLOI in-
quinano anche i quartieri cir-
costanti all'impianto di produ
zione. e gli abitanti dei no-
ni (Corso degli Alpini, Via 
Maccani. Campo Trentino. no
ne di Cristo Re) attendono 
ancora gli esiti di un cele-
bre apparecchio — inviato, 
dopo molte insistenze, da Ro
ma — che sarebbe in grado 
di < catturare » e misurare le 
esalazioni venefiche provenien-
ti dalla fabbrica. 

Attualmente e stata aperta 
un'istruttoria sul ccaso SLOI», 
con perizia medica su due-
cento operai impiegati diret-

tamente nella lavorazione. e 
con la costituzione di parte 
civile da parte degli operai. 
Ma gia ci sono le avvisaglie 
di quella che sara la linea 
di difesa delle industrie avve-
lenatrici: a proposito dell'ap-
parecchio che deve misurare 
le esalazioni di piombo te
traetile il medico provincials 
dottor Lanzafame e il diref to
re del Laboratorio analisi. dot-
tor Cadrobbi, si trincerani 
dietro «difficolta tecniche > 
che impediscono di giungere 
a qualche risultato (mq q'tpn-
te difficolta tecniche non han
no saputo superare gli stu
denti e qualche ricp.-catore 
deU'Universita di Padova quan
do si sono impegnati nella 
difesa della salute del lavo-
ratore!). 

Contralto 
« ritrovato » 

Lo stesso dottor Lanzafa
me. nominato pento dal Pro-
curatore della Repubblica nel-
I'istruttoria del c caso SLOI >. 
ha rotto il silenzio con di-
chiarazioni tendenti a far cre
dere che gli accertamenti sa-
nitari e le norme di preven-
zione vengono elusi < dalle 
piccole e medie aziende di li
vello artigianale». implicita-
mente quindi lenendo per buo-
no il funzionamento di com-
plesii piu gross! quali la SLOI 
e la RO. Penti di parte del
ta SLOI sono i professori 
Marchesini e Frache delle Uni
versita di Padova e di Mo-
dena. 

Intanto in entrarabe le fab
briche il lavoro prosegue e 
gli operai si in tossica no: qual
che maschera in piu. guanti 
protettivi in maggior nume
ro. un nuovo medico di fab
brica — che si spera piu « do
cile » — alia SLOI. In occa-
sione di queste lotte e stato 
misteriosamente < ritrovato » 
alia SLOI un contratto del 
1947: in esso. rimasto sino a 
oggi sconosciuto e inoperan-
te, si diceva che il controllo 
sanitario doveva essere effet-
tuato da un medic nomina
to dalla Camera del Lavoro e 
dalla Commissione interna: e-
videntemente la lotta per le 
clausote contrattuali non e 
sufficiente. se ad essa non 
fa seguito una strenua lotta 
per l'applicazione di queste 
clausole. 

Ne l'ENPI ne 11NAIL ne 
la magistratura hanno sino-
ra fatto pesare il loro inter-
vento a favore degli operai. 
Oggi l'entrata sulla scena del
la Regione e gli strumenti 
di controllo previsti dallo 
statuto dei lavoratori aprono 
una nuova fase di iniziativ* 
e di lotta per difesa della 
salute nelle fabbriche e nelle 
citta. 
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