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Quali sono e come funzionano le «ditte so re 11 e» dell'immunologia in Italia 

iL PRIVILEGIO Dl FABBRICARE VACCINI 
Poche fabbriche coprono nel nostro paese il campo - La possibility di prevedere epidemie riduce al minimo i rischi economici - Lo Stato 
unico acquirente - Nel caso del colera la «macchina delle previsioni sanitarie» ha clamorosamente fallito • La queslione del prezzo 

Palermo 

Invalido in 
corcere: protesto 
per le code alle 

vaccinazioni 

PALERMO. 15 
L'estrema confuslone con 

cui sono state predisposto le 
mlsure profllattlche antl-co-
lera In Sicllla e la matrice 
di un grav l j j imo eplsodio 

II giovane, Salvatore Vel-
la, 22 annl, poliomielitico, 
e stato denunciato per rest-
stenza a pubblico ufflclale 
e rlnchluso In carcere per 
una zuffa che ha coinvolto 
decine di persone durante 
una lunga «coda » al l 'uf f i 
clo di iglene del capoluogo 
per la vacclnazione antl-co-
lera. 

I suoi famil iar!, II padre 
Francesco, anche egli inva
lido, la madre e II fratello 
Rosarlo di 18 annl, sono sta-
ti denunciati a piede llbero 

La c fame di vaccino» 
causata a Palermo dal v l -
vissimo allarme per I'lgie-
ne in citta e della mancan-
za di precis! orientamentl 
profi latt ici aveva spinto i 
Vella in uno dei quattro 
ambulator! aperti In citta. 
La disorganizzazlone e la 
csrenza di siero avevano 
fatlo i l resto: alle proteste 
del Vella per il ritardo — 
la < coda » durava gia da 
qualche ora — una pattu-
glia di vigi l i urbani in ser-
vizio aveva risposfo in ma
la manlera provocando le 
proteste di tutt i i present!. 
Ne era nata la zuffa. E 
quindi I'arresto del Vella. 

II graf ico dimostra come f in dal 1971 era possibile prevedere che I ' l ta l ia sarebbe stata « aggredita » dal v ibr ione colerlco. 
La « via del colera », in fa t t i , aveva tracciato f i n da allora u na sorta dl cerchlo intorno al nostro paese 

In mai/me alia epidemia 
di infezlone colenca che ha 
colpito gran parte del Meri-
dione, occorre centrare l'at-
tenzione con urgenza — si e 
potuto constatare amaramen-
te quanto il tempismo e la 
soliccitudine siano element!-
decisivi, vitali, in siffatte cir-
costanze — su alcune que
stion! n07i marginali concer-
nenti l'organizzazlone sanita
ria italiana per quell'aspetto 
che piu riguarda da vicino 
i meccanismi di produzlone 
dei vaccini. e medltare su 
quel mancati accorgimenti 
che. messi in atto al momen-
to e nelle condizioni oppor
tune. avrebbero potuto evlta-
re 1'insorgere del male o 
quanto meno ridurne forte-

mente la portata, Che enor-
ml superficiality e inadem-
pienze sanitarie. profilattiche 
ed epldemiologiche. vi siano 
state, e cosa ormal ampia-
mente nota. 

AH'orecchlo di qualche per-
vicace distratto non e inuti
le. tuttavia, ripetere due o 
tre chlare verita di fatto. dif-
ficilmente contestable Par-
tiamo da un dato dl cronaca. 
Pin dal 25 luglio scorso, i 
bollettinl dell'Organizzazione 
Mondiale della Sanita avver-
tivano che In Tunisia c'era 
colera. e ce n'era molto. Eb-
bene, durante tutto il mese 
dJ agosto. le nostre autorita 
sanitarie si sono affatto guar-
date dal sottoporre gli italia-

ni in partenza o provenientl 
dalla Tunisia a provvedlmentl 
di vacclnazione o ad altre 
indagini. Una seconda ina-
dempienza scaturisce dal
la convinzione ormai radicata 
in molti autorevoli epidemlo-
loglcl e microbiologicl: e cioe 
che, a causa delle caratterl-
stiche di distribuzione del ca
st e della moltepllcita dei fo-

colai. l'epidemia di colera sia 
quas' con certezza inlziata a 
serpeggiare nel Napoletano 
gla uno o due mesi fa. An
che questa constatazione rive-
la che l'organizzazlone sani
taria centrale — e le sue di-
ramazioni periferiche: ospe-
dall e clinlche universitarie — 
ha clamorosamente fallito i 

suoi compltl, non essendo sta
ta all'altezza di diagnostica
te per tempo il dilagare del 
vibrione colerico. 

Vale per ultimo ricordare 
che nel 1971 si svolsero, pres-
so l'lstituto Superiore di Sani
ta, dei corsi dl agglornamen-
to nazionali e intemazlonali 
su! problema della diffusione 
del colera in alcune aree del 
mondo e sugli strumentl dla-
gnostici e i mezzi piu idonei a 
combatterlo. L'evldente pro-
cesso « a tenaglia » che strin-
geva sempre piu dappresso 11 
nostro paese fu in quell'oc-
casione oggetto di esame da 
parte di tre rlcercatorl del-
l'lstituto che. in una rasse-
gna sclentlfica, richlamarono 
con forza l'attenzione dell'am-

Interessante contributo alia discussione nel convegno europeo all'lmpruneta (Firenze) 

II ruolo del movimento operaio per 
un'alternativa ai «ghetti sociali » 

La relazione del compagno professor Seppilli centra il significato politico della battaglia contro le piu diverse forme di re
pression e di emarginazione — I quattro punti centraii del tema — Gli interrogativi posti dalle moderne concezioni che 
si contrappongono alia tradizionale definizione di «criminale » o « pazzo» — La situazione esistente in Italia e all'estero 

Dal nostro inviato 
IMPRUNETA, 15 

Esiste il criminale. nella 
comune, spietata accezione 
che il termine ha sempre 
avuto? Esiste cioe un indl-
viduo per « natura * e quindi 
lrriducibilmente portato a de-
linquere comunque e sem
pre? E quell'individuo che co
sa e: prodotto di una dege-
nerazione addirittura biologi-
ca che lo fa « regredire» f i-
no a livelli della evoluzione 
ormai superati dal raziona-
le «homo sapiens», oppure 
prodotto di una realta am-
bientale precisa. determinata 
sempre. come dice Marx, dal 
modi dl produzione sul qua
li la societa si modella? 

Intomo a questi e altrl piu 
particolari interrogativi si so
no sviluppate teorie, sono ere-
sciute scuole. si sono scon-
trati drammaticamente (anche 
per gli immediati effetti spes-
so prodotti nei vari ordina-
menti statuali. e basti qui ri
cordare l'uso nazista dl certe 
teorie) punti di vista oppo-
sti. E tutto sommato — an
che se molta strada e stata 
fatta rispetto ad aberrazioni 
del passato — la chiarezza 
ancora manca. Non e un caso 
che — a hvello di costume 
— spesso al di la anche del
le diverse ideologie. siano tan-
to diffuse tesi e argomenta-
zioni nettamente oscurantiste. 

II concetto di devianza 
Qui al convegno dell'Impru-

neta su « Devianza e control
lo sociaIe» (convegno euro
peo. come abbiamo riferito 
ten) il primo grande vantag-
gio e che ci si muove da 
un punto di partenza comu
ne e senz'altro piu avanzato: 
il concetto di devianza cioe. 
come costatazione iniziale di 

comportamenti anomali rispet
to a determinate regole socia
li. Devianti (o « disadattati » 
come alcuni ordinamenti pre-
cisano deformando e peggio-
rando il concetto) possono 
quindi essere categone innu-
merevoli di individui: dal 
bambino « cattivo » alia ragaz-
za che si prostituisce, dall'al-
colizzato, airassassmo, al co-
siddetto « pazzo ». al « politi
co n che respinge il si.stema. 
E propno lesistenza di que
sta gamma cosi vasta di de
vianti. rende spesso tanto pe-
ricoloso un intervento «edu-
cativon o curativo o sempli-
cemente repressivo dell'auto 
rita statuale Basti pensare al
ia recente «cura » di loboto 
mia per l'anarchica tedesca 
Meinhof proposta dal giud.ci. 
per capire a quali conseguen-
ze pessono portare eerie de 
finizioni teoriche che pure 
— rispetto al panorama pre 
cedente — erano apparse per-
sino avanzate 

Ecco quindi la necessita di 
una sistemazione teonca piu 
precisa, che prenda il toro 
per Ic coma e cominci a 
spiegare bene che il concetto 
di devianza e un concetto re-
Utivo, e che un deviante e 

nel rapportl con una de

terminata societa. E' quanto 
ha fatto al termine del pri
mo giorno del convegno il 
compagno professor Seppilli 
presentando un'acuta e orlgl-
nale relazione cui ha collabo
rate Grazietta Quaitlnl-Abboz-
zo e cui si e affiancato uno 
studio impegnativo di Seba-
stiano Sperandeo sul lavoro 
— dal 1947 a oggi — del 
Centra dl prevenzione e dife-
sa sociale. 

L'analisl assai ampia di Sep
pilli e di Quatini-Abbozzo 
si r i f e r i s c e inizialmente 
al quadro politico e sociale 
italiano di cui sottolinea 1 pun
ti di crisi e di contraddizio-
ne piu acuti: in sostanza la 
particolare doppia contraddi-
zione della realta italiana fra 
11 modemo modello capitall-
stico del nord avanzato e la 
realta pre o paleo-capitalisti-
ca del Mezzogiomo, da un la-
to, e quella fra capitalismo e 
modello altematlvo che 11 mo
vimento operaio va proponen-
do (in particolare con l'uso 
dei poteri locali) dall'altro. 

Da cid deriva un processo 
di sviluppo del nostro paese 
ne univoco ne coerente che 
introduce gravi eleiienti di 
contraddizione anche nella 
personalita dei singoli indivi
dui, caratterizzata da una for
te conflittualita psico-cultura-
le Da cid deriva anche una 
grande labilita dei confini fra 
« normalita » e o devianza » e 
in tai senso gioca un suo 
ruolo preciso la presenza in 
Italia di un forte e ramifi-
cato movimento operaio orga-
nizzato. 

La relazione Seppilli ragio-
na a questo proposito in que-
sto modo: «1) l'attivita del 
movimento operaio costituisce 
un fattore decisivo nel deter-
minarsi delLi crisi di egemo-
nia delle classi dominanti e 
neirindebolimento oggettivo 
e soggetlivo delle regole di 
funz;onamento del sistema; 
2) il movimento operaio, nel 
suo stesso essere e agire. si 
pone complessivamente come 
una vasta lmpresa di devian
za organizzata: si tratta di 
una devianza consapevole e 
totalizzante. cioe politica, in 
quanto fondata su una auto-
no ma proposta (fisica) di mo-
delli conosritivi e operativi 
in vista della costruzione glo-
ba!e di un sistema sociale al
tematlvo; 3) la presenza di 
un movimento orgamzzato 
consapevole e complessiva
mente deviante. costituisce in 
quanto fattore di aggregazione 
e di presa di coscienza un 
polo attrattivo per le altre 
devianze. cioe uno stmmento 
potenziale di passaggio dalle 
forme di devianza isolata e 
inconsapevole, alia devianza 
consapevole e colleltiva, cioe 
politica; 4) la rete dei pote
ri locali e regionali conqui-
stata dal movimento operaio 
si pone come terreno esem-
plare per una possibile spe-
rimentazione di nuove forme 
istltuzionali che rappresenta-
no, m luce, concrete alter
native al sistema >. 

A questa analisi la relazio
ne fa segulre una puntuale 

esposlzlone storica della ricer-
ca in questo campo (dal po-
sitivismo al biologismo, al pa
sticcio spiritual-biologico del
la degenerazione fasclsta) e 
quindi anaiizza piu ampia-
mente la fase del dopo-guer-
ra caratterizzata — per molte 
ragionl — da una presa dl 
possesso della ricerca sulla de
vianza e il controllo sociale 
da parte prevalentemente del
le Ideologie legate al neo-ca-
pitalismo industriale. 

Questo e vero fino alia « svol-
ta» del 1968 quando matura 
rapidamente una unificazione 
dei vari cambi di ricerca e una 
sempre piu estesa messa in 
luce — nel quadro della con-
testazione — della apoliticl-
ta» di tutti l process! e di 
tutte le istituzioni che deter-
minano 1'aspetto del sistema 
sociale. E' la fase della de-
mlstlficazlone, della negazio-
ne di qualunque neutrallta o 
« naturalita » di istituzioni o 
di ruoli che vengono denun
ciati come puri strumentl di 
controllo e di condizionamen-
to in funzione del sistema di-
feso. 

Relazione stimolante 
Per questa via. dice Sep

pilli, la devianza deU'individuo 
viene liberata dalla sua can-
ca negativa. nettamente corre-
lata alia sua condizione su-
baltema nella societa. Un n-
baltamento certo positlvo, ma 
che contiene ancora il rischio 
per la sinistra — se non si 
andra ad analisi piu profon-
de c differenziate — e cioe 
quello di fare di ogni erba 
(cioe di qualunque comporta-
mento deviante) un solo fa-
sc!o, di fare proprio quello 
che hanno finora fatto le for-
ze conservatrici considerando 
Indifferentemente deviante e 
pericoloso il drogato e 11 « po
litico », il ladro e il capellone. 

La parte finale dell'ampia 
relazione riguarda il concetto 
di < istituzione totale » (Goff-
man) e la funzione che ha 
nuova psichiatria e — questa 
volts oggettivamente — la coi-
lettivita carceraria possono as-
sumere come veicolo per il 
passaggio dalla subaltema con
dizione deviante individuate ad 
una devianza politica consa
pevole. Nella relazione si sot
tolinea ripetutamente il con
cetto gramsciano di egemoma 
che permette di superare la 
tradizionale dicotomia fra 
«controllo persuasorios e «con-
trollo repressivo». gra «orga-
nizzazione del consensos e 
a dittatura » e nel con tempo 
apre largo spazio aH'azione po
litica di una ciasse sociale 
che. ancora prima dl impos-
sessarsi delle strutture e del
le istituzioni dl potere, e in 
grado di raccogllere Intomo 
a se un blocco storlco di con-
sens!. • 

Su questa stimolante rela
zione e su quella di Speran
deo (dl cui va sottollneaU la 
acuta analisi della «camera 
e eolonlzzazlone del trmvla-
to») si apre ora il dibatUto. 

Ugo Baduel 
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DOVF SONO ? 

GORIZIA — Un'asscmblea di ricoverah 

Le manovre contro l'« istitufo aperto » 

Ancora un direttore al 
manicomio di 

GORIZIA. 15 
II prof. Eugcnio Pasqui. direttore deH'ospedale psichiatrico di 

Gorizia. si e dimesso dall'incarico. Al suo posto e subentrato il 
prof. Domenico Zamparo. Questi e il quinto direttore che prende 
in mano le redmi dcH'ospcdale nclio spazio di pochi mesi, da 
quando cioe si dimise il prof. Basaglia. promotore deU'esperienza 
deU'c ospedalc aperto >. 

A que] che sembra. anche queste uitime dimissioni non sono 
altro che un anello delle manovre messe in atto dalle autorita 
della provincia di Gorizia per escludcre dalla direzione dell'ospe-
dale tutti coloro che hanno collaborato con il prof. Basaglia. 

Come e noto. l'«ospedale aperto >. nonostante i seri risultati 
ottenuti. e stato sempre combattuto con tutte le armi dalle auto
rita e dalla medicina cufficiale>. II professor Basaglia si dimise 
recentemente anche da membro della commissione per il concorso 
relativo al posto di direttore dell'ospedale sostenendo che non 
voleva avallare decisioni che escludessero... «chi ha lottato per 
trasformare... ratteggiamento • generale verso il malato di mente 
e la stessa definizione di malattia, ritenuta come qualcosa di infa-
mante e di irreversibile >. 

minlstrazlone sanitaria, e del 
suoi organ! centraii, sul pe-
ricolo effettivo dl una diffu-. 
sione del colera e sull'lnade-
guntezza delle mlsure atte a 
frontegglarlo. 

Queste o altre trlstl siml-
11 premesse non valgono evl-
dentemente ad eludere In una 
sorta di rammarico postumo 
i real! nodi del probiema, ne 
ad esaurire d'altra parte quel
la «rlohiesta» di salute che 
scaturisce drammaticamente 
dagll stessl avvenlmentl dl 
questi glornl. Servira, quin
di. nel piu largo contesto del
la rlforma sanitaria, dare 
spazio anche a quegli aspetti 
che nel nostro paese rlguar-
dano 1'implego del vaccino 
anticolerlco e, in generale. la 
produzlone e la distribuzio
ne dl tutti i vaccini. 81 sa 
che in Italia la fabbrlcazio-
ne di questi e affidata qua
si escluslvamente a quattro 
grandl ditte: ^ la Sclavo. dl 
Siena, che dopo un perlodo 
di partecipazlone alle azlonl 
da parte della Welcome (in-
glese) e della Carlsberg (una 
fabbrlca di birra danese), e 
stata piu di recente rilevata 
— sembra con un rapporto 
maggiorltarlo — dall'ENI; lo 
Istituto Sieroterapico Milane
se, un ente morale collegato 
a.TUniversita degli Studi dl 
Milano; la Richardson e Mer-
rell. ex Istituto Sieroterapico 
Italiano. con sede a Napoll 
e a capital! interamente amc-
ricani; infine la Glaxo, di 
Verona, che e una flliale del-
I'omonima ditta inglese. Est-
stono, poi, altre plccole fab
briche. tra cui la Pozzi di 
Siena, che produce soltanto 
vaccino antinfluenzale. - (Re
st ano fuori da questo quadro 
gli istitutl che producono o 
Infialano sieri e soprattutto 
Immunoglobuline). 

Al numero rlstrettissimo di 
produttori dl vaccini fa su-
bito richiamo per eviden
ce contrasto la pletora delle 
ditte che fabbricano farma-
ci' ai primi compete ovvia-
mente un mercato piu esi-, 
guo ed un fatturato mlnore 
ma, rispetto alle seconde, es-
si hanno 11 vantaggio di co-
prlre «orizzontalmente » lar-
ghisslmi strati della popola-
zione. Valgono a questo ri-
guardo le vaccinazioni contro 
11 tetano la polio, la difterite, 
0 11 vaiolo oppure le campa-
gne antinfluenzali di massa. 
Riferiamo come paradigma il-
luminante ed esemplare della 
intera situazione nel settore, 
quanto avvenne pochisslml 
annl fa In sede dl Commis
sione prezzl del minlstero del
la Sanita, proprio per il vac-" 
clno antinfluenzale. I quattro 
istitutl produttori dl questo -
tlpo dl vaccino — Sclavo, Isti
tuto Sieroterapico Milanese, 
Pozzi. Richardson e Merrell 
— presentarono in quell'occa-
sione una strabillante Identi
ty di vedute e di intendimen-
ti. In altre parole, essl avan-
zarono protocol 11 dl cost I dif-
ferenziati gli uni degli altrl, 
roa i cui totali raggiungeva-
no tutti la stessa cifra; ben 
1.800 lire per ciascuna fiala 
dl vaccino. L'esorbitante ri-
chlesta Industriale venne 
smussata solo in parte e fu 
merito allora di alcuni mem-
bri della commissione se du
rante le trattative 11 vaccino 
pot* essere fissato al prezzo, 
per altro ancora altissimo. di 
1.400 lire. 

Dall'episodio emergono le 
linee prlncipall lungo le qua
li s! sviluppa la politica de
gli Istituti vacclnogenl e sie-
roteraplcl che operano in Ita
lia. Abbiamo detto dell'estre-
ma concentrazione — dl fatto 
una sorta dl oligopolio — che 
regola il settore: da questa 
condizione discende come na-
turale conseguenza un atteg-
giamento di tacito accordo fra 
le ditte. soprattutto per quan
to riguarda il mantenlmento 
degli altl prezzl dei vaccini. 
Ma contro chl si esercita la 
pressione dl questo compatto 
sch:eramento non concorren-
zialeV Evidentemente. lo sap-
piamo tutti. il vaccino e un 
<cfarmacoi> che Iega piu da 
vicino e piu direttamente le 
esigenze del singolo a quelle 
della sanita pubblica e della 
cohettivita nazionale. Ebbene. 
proprio In considerazione di 
cid, suona stndente il fatto 
che 11 trust vacclnogeno Ita
liano (chiamlamolo cosl, an
che se, come abbiamo vlsto, 
i capitali stranieri sono larga-
mente rappresentati) eserci
ta la sua pressione contro lo 
Stato che, specie negli ultimi 
annl e in virtu del lancio dl 
grandi campagne dl vacclna
zione, e divenuto il princlpa-
le sue committente. Lo Stato, 
inratti, e le sue varie or-
ganizzazioni: minlstero della 
Sanita, Region!, enti locali, 
• copre» o riduce al minimo 

1 rischi dl non plazzamento 
e di deperibilita del prodotto, 
commisslonando di volta in 
volta. e secondo precise sca-
denze, 1 quantitativi necessa-
ri al fabbisogno nazionale. Ad 
un tale sistema eprotezioni-
stico» e stato del tutto sot-
tratto 1'andamento deirattua-
!e epidemia di colera. perche 
10 Stato e la sua organizza-
zione sanitaria non hanno sa-
puto o potuto prevedere ci6 
che in un breve volgere di 
tempo sarebbe accaduto. Non 
e senza significnto che il di
rettore dell'Istltuto Sclavo — 
che in passato ha vissuto e la-
vorato a Napoll e che pro-
babilmente, da buon mlcro-
biologlco e immunologico qual 
e, conosce a fondo la situazio
ne sanitaria della citta — ab-
bia negli ultimi tempi e del 
tutto «liberistlcamente » pun-
tato a sviluppare la prosu-
zlcne di vaccino anticolerlco. 
11 cfluton industriale che e 
servito alia Sclavo e ad al
trl istituti per far affari nel 
paejl del Medio Oriente e 
del Nord Africa, colpitl o ml-
nacclatl dal colera, ha reca-
to una volta tanto (sia pure 
ambiguamente) qualche van
taggio anche all'Italla. 

Giancarlo Angeloni 

Per un'« epidemia dl animall >»! 

Bloccati alTaddiaccio 
trenta italiani 

fra Grecia e Turchia 

• NAPOLI. 15. 
Una drammatica telefonata, giunta questa 

mattina in una casa di Napoli. ha rivelato la 
angosciosa situazione in cui si sono venuti a 
trovare una trentina di italiani, bambini com-
presi, bloccati da una settimana nella zona 
franca fra la Turchia e la Grecia. 
• I nostri connazionali, provenienti con mezzi 
propri da varie zone della Turchia, una volta 
passato il confine turco, sono stati bloccati a 
quello greco e ristretti in una piccola zona 
franca dalla quale non si possono allontanare. 
A giustificazione dell'assurdo provvedimento: 
un'epidemia di animali che si sarebbe verificata 
In Turchia nelle uitime settimane. Pare perd 
che turisti di altre nazionalita passino libera-
mente il confine. 

La situazione in cui si sono venuti a trovare 
i nostri connazionali e davvero drammatica. So
no praticamente prigionieri in un territorio di 
poche ccntinaia di metri. da una settimana, co-
strctti a dormire all'addiaccio 
Adcsso parlamentari comunisti hanno interes-
sato il ministero degli esteri per cercare di 
avere informazioni piu precise e tentare di sbloc-
care l'angosciosa situazione. 

Aveva 69 anni 

Morto Albert Skiro 
che industrializzo 

la copia d'arte 

GINEVRA. 15 
II noto editore d'arte Albert Skira e morto 

venerdi nella sua residenza del villaggio di 
Vully, all'eta di 69 anni. 

L'editore Albert Skira era considerato una 
delle personalita piu original! del mondo art!-
stico e della editoria. Nato nel 1904 a Loco, nel 
Ticino, aveva dapprima lavorato in una banca 
e a 24 anni si era recato a Parigi conoscendo i 
maggiori pittori dell'epoca, da Picasso a Ma
tisse. Appassionato di libri, decise di diventare 
editore di opere dedicate all'arte sia moderna 
sia classica. 

Tomato in Svizzera nel 1939. vi fondd una ri-
vista e si dedico alle sue varie collezioni di libri 
diventati celebri per la qualita delle riproduzioni 
a colori. 

La qualita di queste riproduzioni non lo estra-
niava comunque dall'impegno di edizioni non per 
i soliti privilegiati: Skira infatti cerc6 di indu-
strializzare la copia d'arte in modo da raggiun-
gere un piii vasto e numeroso pubblico con libri 
il cui costo non fosse eccessivo. Era legato al-
1'Italia e non solo per motivi professional!: ave
va sposato la figlia di uno dei piu noti critici 
d'arte, Lionello Venturi. 

Salite a cinque le viftime tra gli operai ricoverati 

Indiziati di reato i padroni 
della fabbrica incendiata 

Altrl due lavoratori rrmasti ustionati — II presidente e il con-
sigliere delegato della societa imputati di omicidio colposo 

Carica di aiuti per il Vietnam 

La «nave deiramicizia» 
salpera a fine ottobre 

Raggiungera Haiphong da Genova > Iniziative del 
Comitato Italia-Vietnam per i prigionieri politic! 

sud-vietnamiti ' 

Si e r'unlta a Roma la presidenza del Comitato na
zionale Italia-Vietnam, allargato al rappresentantl dl al
cuni comitatl regionall e di organizzazlonl democratiche, 
per esaminare il grave problema dei prigionieri polltlcl 
tuttora detenutl nelle carcerl dell'ammlnlstrazlone di Sai
gon e per mettere a punto gli ultimi preparativl In vista 
della partenza da Genova per Haiphong della «nave del-
1'amlclzla » con gil alutl per la ricostruzione del Vietnam. 

All'lnizio dei lavori il senatore Calamandrei ha espresso 
rindignazlone del Comitato per il colpo dl stato fasclsta 
che ha fatto precipitare 11 cile nella tragedia e la sollda-
rieta con 1 layoratori cilenl. 

Per i prigionieri polltlcl nel Vietnam del Sud, 11 Comi
tato nazionale Italia-Vietnam ha annunciate una eerie di 
lnziative e manifestazlonl che si terranno nei prossiml 
giomi in varie citta d'ltalla, fra le quali Livorno, Venezia, 
Trieste, Bologna. 
- E' stata inqltre presa In esame Topportunlta dl pro-
muovere 1 necessari passl affinche anche in sede parla-
mentare siano preso Iniziative sia in favore del prigio
nieri politicl, sia perche si proceda al rlconoscimento dl-
plomatlco del GRP. E' stata quindi fissata per gli ultimi 
giornl dl ottobre la partenza dal porto di Genova della 
nave «Australe» con un carico di alutl per la ricostru-
done del Vietnam. I rappresentanti dei vari comitatl regio
nall hanno elencato i! materiale da essl raccolto. Fra gli 
altrl Panierl dell"Emllla Romagna ha portato un prlmo 
elenco: 100 motocoltivatorl e 15 trattricl complete dl pezzi 
di ricambio, alcune barche da pesca professional! con 
motore, sette tormellate di retl da pesca e otto camions. 

La Regione Toscana inviera fra l'altro attrezzature sco-
lastlche. II Piemcnte unita sanitarie moblll. L'Ammlni-
strazione provinciate di Milano. biciclette e macchine da 
cucire Necchi. Le Cotonerie Meridlonall hanno offerto 55 
macchine tessill. Elenchi di altro materiale saranno comu-
nicati nei prossimi giornl. 

II Comitato nazionale ha infine invitato tutti i comitatl 
locali ad Intenslficarr la raccolta del fondl e del mate
riale affinche tutto giunga a Genova in tempo per essere 
caricato sulla nave. 

MILANO. 15 
Sono salite a cinque le vlt-

tlme tra gli operai ricoverati 
in seguito alle ustionl riporta-
te nell'incendio che venerdi 
della scorsa settimana divam-
po nel reparto sgrassatura del
la concerla « De Medici», uno 
stabillmunto dl via Grassi che 
impiega circa 400 operai. 

Ieri, all'ospedale dl Niguar-
da, nel reparto dei grandi 
ustionati dove era ricoverato 
da piu di una settimana, e 
morto Giuseppe Canova, di 55 
anni, abitante in piazza Gran
di al numero 4. A Niguarda, 
dopo la morte degli altri quat
tro operai che rimasero or-
rendamente ustionati dalla 
esplosione e dall'lncendio scop-
piato venerdi della scorsa set
timana nella fabbrica della 
concia. rimangono ancora duo 
lavoratori in condizioni estre-
mamente gravi. Uno e nel re
parto del « grandi ustionati ». 
l'altro in camera di rianima-
zione per sopraggiunte com-
plicazioni. 

La tragedia della De Medi
ci, come si vede, assume, con 
il passare dei giorni propor-
zioni sempre piu grandi. 
mentre le indagini, portate 
avanti dalla magistratu-
ra. cominclano a . giungere 
alle prime concrete conclusio-
nl. E' dl oggi la notizia della 
decisione del sostituto procu-
ratore della Repubblica, dot-
tor Lami, che conduce l'in-
chiesta, di indiziare di reato 
tre persone con la imputazio-
ne dl omicidio colposo dovu-
to a negligenza e a mancata 
applicazione delle norme di 
sicurezza pre\1ste per lavora-
zioni tanto pericolose come 
quella che si svolgeva nel «re-
parto della morte ». 

' Gil Indiziati di reato sono 
i il presidente della De Medi-
• ci, Arturo Kuster. il consiglie-
i re delegato della societa. Co-
| simo De Medici e il capo re-
1 parto della sezione « Bottall», 
' Giorgio Gorini. 

SOCIETA ITALIANA PER L'ESERCIZIO TELEFONICO 

U F F I C I P E R I L P U B B L I C O 

Si awertono i Signori Abbonan' che, a partire dal 17 settembre 1973 verra chiuso 1'uffiCio 
di Via Saliceti: pertanto il ritiro delle cdistinte di adoebito> sulle bollette trimestrali potr* 
essere effettuato prcsso le segueoti Sedi sociali: 

— per gli utenti i cui numeri telefonicj imziano con la cifra c 2» 
e con la cifra « 7 > 

— per gli utenti i cui numen telefonici imziano con la cifra < 3 > 
con la cifra < 5» e con la cifra c 6 » e per gli utenti dei setion 
di Bracciano, Castelnuovo di Porto e Ladispoli 

— per gli utenti i cui numen telefonici imziano con la cifra < 4 > 
e con la cifra « 8 > e per gli utenti del settore di Monterotondo 

S E D E 

Via Caltagirone, 4 

Corso V. Emanuele, 211 

Via Carlgliane, 57 

Si ricorda con I'oceasione che qoaltlatl Informaziont sul contenuto delle bollette BMIO 
essere richiesta a mezzo telefono chiamando II n. 117 (servizio grahiito). 

Lo stesso numero 6 peraltro a disposizione dei Signori Abbonati e del pubblico in genera 
per qualsiasi esigenza (richieste di nuovi impianti. traslochi. lavori vari ecc). 

CHIAMANDO IL 117 LA SIP PORTA I SUOI UFFICI COMMERCIAL! 

IN CASA DELL'ABBONATO 
SIP . Direzione oWAsenzla dl Roma 

if ^ 

aria nuova per le tue vacanze 

00187 Roma Via IV Novembre. 112 Tel. 68 98.91 


