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Un libro di Giulio Cerreti 

Con Togliatti 
e con Thorez 

Mezzo secolo di esperienze di loffa politica e una galleria di personaggi die 
hanno con se la forza dell'immagins che racchiude un giudizio popoiaro 

Probabilmente non tutti 
comprendiamo fino in ton-
do la natura dell'attuale fio-
ritura delle opere di memo-
rialistica da parte dei co-
munisti italiani e lc conse-
guenze che essa comporta. 
Segno dei tempi, si dice da 
da parte di qualcuno, nel 
duplice senso che si parte 
dal riconoscimento che si e 
ormai chiusa un'epoca del-
la storia del Thovimento co-
munista intcrnazionale c, 
ancora, che una generazio-
ne di militanti, che quel-
l'epoca ha visstuto da pro-
tagonista, inquadra nclla 
memoria i propri ricordi. 
Ma e sul modo nel quale 
tutto questo si realizza che 
deve essere richiamata l'at-
tenzione, e cioe sull'ampicz-
za e sulla liberta critica che 
caratterizzano questo proces-
so di ripensamento storico-
politico e che non trovano 
l'uguale, mi sembra, ne in 
altri partiti comunisti ne in 
altri movimenti politici ita
liani, che pure si trovano 
di fronte ad analoghi pro-
blemi di ripensamento sto-
rico e di riflessione critica 
sulla propria tradizione po
litica. 

Due gradi di 
informazione 
Non si tratta soltanto di 

una massa ormai imponente 
di materiale documentario 
che, su avvenimenti assai 
complessi e spesso scarsa-
menti sconosciuti, da ango-
lazioni di memoria o di giu
dizio diverse e talvolta an-
che contrastanti, viene mes-
sa a disposizione degli sto-
rici; che pur sarebbe, da 
solo, fatto assai importante. 
Cio cui siamo di fronte, e 
che costituisce un dato nuo-
vo nella storia del movimen-
to operaio internazionale, e 
un filtro di esperienze rea-
lizzato in forma non astrat-
tamente pedagogica ma sto-
ricamente determinata; e la 
reale, non precettistica, con
tinuity di un grande partito 
politico che si realizza at-
traverso questa trasmissio-
ne di esperienze da una ge-
nerazione all'altra. E' forse 
eccessivo scorgere in tutto 
questo un fenomeno analogo 
alia funzionc che nella tra
dizione politica britannica si 
assegna alia scrittura e alia 
pubblicazione delle memo-
rie, cioe il processo di for-
mazione di una classe diri-
gente? 

Tale problema ci viene 
riproposto ora dalla lettura 
di uno di questi libri di me-
morie, quello che il compa-
gno Giulio Cerreti ha di re-
cente e simultaneamentc 
pubblicato in edizione Ita-
liana e francese (Con To
gliatti e con Thorez. Qua-
rant'anni di lotte politiche, 
Milano, Feltrinelli , 1973; 
A' Vhombre de deux * T ». 
Paris, Juillard, 1973; Ie va-
rianti tra Ie due edizioni 
sono limitate ai gradi d'in-
formazione e anche ai gusti 
diversi del pubblico cui le 
due edizioni si rivolgono). 

Un libro, questo di Cerre
ti, che nella memorialistica 
comunista occupa un posto 
singolare. L'intreccio tra la 
vicenda individuale e la 
storia deH'organismo politi
co, che costituisce il tratto 
saliente di tante autobiogra-
fie di militanti, si atteggia 
qui in modo diverso, piu 
sciolto ed anche cronologica-
mente piu mosro. Certo, 
Cerreti e passato attraverso 
una serie di esperienze suc
cessive che hanno reso piu 
agevole il connettersi nclla 
memoria di questa moltepli-
cita di piani: operaio metal-
lurgico di Sesto Fiorentino, 
emigrato dairitalia nel 1927 
per sottrarsi alle persecu
tion! fasciste; altivo nelle 
organizzazioni comuniste ita-
liane nell'emigrazione. dal 
1932 membro del Comitato 
centrale del Partito comu
nista francese e, in tale qua
l i ty organizzatore degli aiu-
ti alia Spagna repubblicana; 
dal 1940 2l 1945 nell'Unio-
ne sovietica, prima collabo-
ratore del Komintern e poi 
commentatore politico ai 
microfoni di • Radio Milano-
Liberta »; dopo il rilomo in 
Italia, rcsponsabile della se-
zione stampa e propaganda 
del nostro partito, Alto Com-
missario all'alimentazione 
del quarto gabinetto De Ga
sped, parlamentare e pre
s i d e n t della Lega Naziona-
le delle Cooperative. Ma il 
segrelo del libro consiste 
nella capacita dell'autore di 
non nascondersi all'ombra 
dei grandi coi quali ha lavo-
rato e lottato, nella volonta 
di cercare di restituirci Ie 
sue impressioni del tempo e, 
atorieme, di non rinunciarc 
mai «a dire la sua » sugli 
avvenimenti ai quali ha 
partecipato. 

fegnalo ai Ietlori due ci-

tazioni riferite nel libro che 
possono fornire la chiave e 
eonuinque aiutare a gustar-
lo mcglio. La prima 6 una 
fraso di Jean Jaures: « Per 
fare dcll'intcrnazionalismo 
occorre sempro avere attac-
cata alle scarpc un po' di 
terra del proprio pacse*; 
l'altra e una baltuta di Mau
rice Thorez, pronunciata per 
tranquillizzare Jean Richard 
Block circa la presenza di 
questo italiano nella reda-
ziono di una rivista france
se: « Ma non e un italiano, 
e un fiorentino di Sesto! ». 

Di terra del proprio pae-
se Cerreti se n'e portata pa-
recchia sotto le scarpe nelle 
sue migrazioni attraverso 
1'Europa per combattere il 
fascismo; o di questa terra 
si avverte la presenza anche 
nel raccontare e nel giudi-
care, che e estroso e pittore-
sco, e come tale in qualche 
punto anche discutibile, ma 
mai convenzionale o noioso. 
L'autore di questo libro ha 
scritto per comunicare le 
sue esperienze di mezzo se
colo di lotta politica, ma 
si avverte subito che non ha 
voluto ne potuto dimentica-
re quella spinta di protesta 
e di emancipazione che ne-
gli anni giovanili, durante 
la prima guerra mondiale, 
nel corso della piu grande 
frattura di generazioni che 
la storia del socialismo ita
liano abbia conosciuto, lo 
guido alia milizia rivoluzio-
naria in un centro « rosso » 
della Toscana popolare. 

Come tutti i veri libri di 
memorie, l'opera di Cerreti 
e popolata di un gran nu-
mero di uomini: che cosa 
si pud raccontare, infatti, di 
piu interessante? Ma qui la 
galleria e veramente ster-
minata* ci sono i « grandi » 
del movimento comunista 
internazionale e « i perso
naggi consolari della Terza 
Repubblica», c'e lo stato 
maggiore del Partito comu
nista italiano e ci sono gli 
umili, quasi sconosciuti mi
litanti dell'emigrazione ope-
raia in terra di Francia: i 
cento e cento volti incon-
trati in ambienti tanto di
versi. A libro finito e ri-
pensato, e difficile dimenti-
carsene uno o fare confu-
sione tra 1'uno e l'altro: 
Cerreti li ha ritratti con cf-
ficacia. quasi sempre in ter
mini bonari, se con ammira-
zione raramente accedendo 
al ditirambo; se con biasi-
mo, temperandolo con l'iro-
nia: mai, tuttavia, in modo 
anonimo o di maniera. Chi 
scrive deve confessare di 
non essere piu in grado di 
riandare con la mcnte a mol-
ti dei personaggi, anche tra 
i piu noti, ricordati in que
sto libro senza passare at
traverso il filtro di queste 
descrizioni. Eppure, sono 
flashes, spesso poco piu che 
istantanee, talvolta addirit-
tura voci tramandate per 
« sentito dire ». Ma hanno 
con se la forza dell'immagi-
ne che racchiude un giudi
zio popolare: ed e difficile 
sottrarsi alia potenza di ta
le suggestione. 

Immediatezza 
e complessi tit 
Dove Cerreti ha senza 

dubbio lavorato di piu. for-
nendo una teslimonianza 
storica di grande rilicvo e 
perd nella presentazione di 
Maurice Thorez e di Palmi-
ro Togliatti, che occupano 
la scena, si pud dire, dal 
principio alia fine della 
narrazione. Che tra i due 
' T», la sua piu immediata 
simpatia, e quindi la sua 
piu diretta capacita di com-
prcnsionc, vadano a Thorez, 
pare difficile poter meltcre 
in dubbio. Per « Maurice», 
come quasi sempre lo chia-
ma, per il dirigente del par
tito comunista francese, 
esploso, ancor giovane, co
me animatore della esaltan-
te stagione del Fronte popo
lare, per questo minatore 

che, divenuto segreUino ge
nerate del suo partito, si 
esponeva volenticn ai dovc-
ri e ai piaceri deli'amicizia, 
Cerreti non ha bisogno di 
spendere molte parole. Pud 
limitarsi a descrivcrlo, a 
raccontare i rapporti che ha 
avuto con lui. Si scnte che 
e stato per lui, non solo • la 
frusta per il suo cu!o », per 
ripetere una sua salacc 
espressione toscana, ma an
che il dirigente ideale, tri-
buno e uomo di azione, 
schietto e duro nei rappor-
ti con gli uomini. Eppure 
credo di non ingannarmi 
ncH'affermare che al libro 
di Cerreti si dovra ritorna-
re soprattutto per avere un 
piii compiuto ritratto del di
rigente comunista italiano. 
Mentre l'immaginc di Tho
rez. infatti, nclla sua im
mediatezza risulta semplice, 

sostanzialmcnte unilineare, 
quella di Togliatti appare 
estremamente complessa, 
evidente risultato di uno 
sforzo compiuto dalPautore 
per fare scaturire dalla me
moria tutti i ricordi atti a 
costruire quel ritratto. 

Molti che, nell'Internazio-
nale comunista ancor piu 
che nel partito comunista 
italiano gli sono stati com-
pagni di lotta hanno scritto 
in questi ultimi anni di To
gliatti. Non pochi, pero, an
che tra i piu penetranti han
no fatto in modo di privile-
giare episodi e caratteristi-
che che finivano col com-
porre un ritratto dalla fi-
sionomia fin troppo ben de-
finita, fosse quella del po
litico abile e consumato o 
l'altra dell'intellettuale con-
sapevole del fine per il qua
le operava e delle contrad-
dizioni in mezzo alle quali 
la sua azione doveva svolger-
si. II merito di Cerreti e 
consistito invece nel cerca
re di rendersi conto, con 
grande schiettezza, dell'am-
mirazione nutrita per un uo
mo per tanti aspetti diverso 
da lui e, muovendo dal ri
conoscimento di questo da
to di fatto, averci dato il 
ritratto di Togliatti piu ric-
co e piu sfumato che la me
morialistica comunista ab
bia sinora fornito. Ha schiz-
zato un ritratto fatto di im-
magini o di episodi, di im-
pressioni e di approssima-
zioni successive, attraverso 
le quali una definizione, ap-
pena formulata di scorcio, 
viene rimessa immediata-
mentc in discussione. 

La trama 
di una ricerca 

Dalla prima comparsa in 
scena di Togliatti — giornali-
sta schivo e semisconosciuto 
al Congresso dei metallurgici 
del 1921 o giovane dirigente 
comunista che dopo il con
gresso della Federazione fio-
rentina, nel novembre 1925, 
invita i compagni a prepa-
rarsi ad una lotta contro il 
fascismo fondata sui tempi 
lunghi — all'ultimo incontro 
rievocato, quello del mar-
zo 1964, e un susseguirsi 
fitto e insistente di ricordi, 
che costituisce insleme la 
trama di una ricerca. 

Se. in partenza, Cerreti 
sembra inclinare alia defi
nizione di Togliatti come in-
tellettuale («come ogni ve-
ro intellettuale italiano. To
gliatti era in pari tempo 
timido e sprezzante, tolle-
rante e autoritario, cinico e 
condiscendente fino al pun-
to di giungere a rinunciare 
apparentemente al suo pun-
to di vista in modo bru-
sco»), poi, via via che i ri
cordi si snodano coordinati 
dalla memoria, sembra pre-
valere un altro giudizio, e 
cioe la caratterizzazione di 
Togliatti come politico, an-
zi come « animale politico >: 
tali, a tacere di altro, le con
clusion! che emergono dalle 
testimonianze relative agli 
anni 1933-34, forse le piu 
preziose contenute nel vo
lume, che arricchiscono e 
rettificano la versione for-
nita dai comunisti francesi 
circa la parte avuta da To
gliatti nella tutt'altro che 
semplice gestazione della 
politica dei Fronti popolari. 

Finisce, forse, questa te-
stimonianza col eorrobora-
re il giudizio di un Togliatti 
totus poUticust formulato nel 
1945 da Benedetto Croce? 
Non direi. II * politico » del 
quale qui si parla, che con-
forma tutto il suo essere al
ia attivita che e chiamato a 
svolgere fino a far dipende-
re dalla congeniality con 
essa lo smalto della propria 
forma, e personaggio ben di
verso dal modulo che pre-
suppone Fillusoria realta di 
uomini interi, esistenti al di 
fuori e al di sopra della po
litica. Tant'e vero che, non 
appena ha fissato questa ca
ratterizzazione, Cerreti av
verte il bisogno di ritoccar-
la col ricordo di altri epi
sodi e di arricchirla con no
te illuminanti la natura del-
I'umanita di Togliatti. 

Non a caso, penso, l'au
tore ha voluto concludere 
il suo volume con un episo-
dio awenuto tra il '33 c il 
'34: Togliatti aveva mostra-
to di desiderare un csempla-
re dell'Encyc/opcdfr c. una 
volta che Cerreti fu riuscito 
a procurarglielo, si mise a 
parlare con entusiasmo di 
Diderot, di Voltaire, di 
d'Holbach. Dopo 1'avvento 
al potere del nazismo in Ger-
mania e quando il fascismo 
stava avanzando minaccio-
so, in tutta 1'Europa, era 
anche quello un modo assai 
significativo per apprestar
si a fare riconquistare al 
movimento comunista il 
grande patrimonio della de-
mocrazia e della liberta. 

Ernesto Rigionieri 

A colloquio con gli operai del nnovo insediamento Fiat 

IL « MODELLO » CASSINO 
« Un diverso modo di fare ^automobile »: con questo slogan di fono trionfalistico si e voluto esprimere incondizionato 
consenso a quanto si va modificando in tema di organizzazione del lavoro sotto la pressione della lotta operaia 
e sindacale su scala nazionale - La mancanza di pianificazione del territorio - I primi quadri comunisti in fabbrica 

Dal nostro inviato 
CASSINO. agosto 

Perche Cassina, ami. Piedi-
monte San Germano? Nessuno 
e in grado di darmi una mo-
livazione precisa sulla scelta 
territoriale fatta dalla Fiat 
per il miovo stabilimento en-
trato in funzione nel mese di 
ottobre dello scorso anno. L'u-
nico che formula una ipotesi, 
e come tale me la prospetta, 
e il direttore, Ving. Silvano Va 
lentino, un piemontese di 38 
anni. che ha lavorato alia Mi-
rafiori e alia Lingotto. L'ing. 
Valentino fa parte dei nuovi 
quadri dirigenti dell'industria 
automobilislica torinese, ha 
frequentato I'Istituto per lo 
sviluppo della organizzazione 
(una super universita allesti-
ta dalla Fiat in un vecchio ca-
slello a Marentino, a 15 chi-
lometri da Torino nella zona 
collinare). i suoi interessi non 
si fermano al muro perime-
trale della fabbrica, e pieno 
di curiosita. sensibile alle 
complicazioni sociali dell'eco-
nomia. 

« Suppongo che il primo ele-
mento che ha concorso alia 
scelta di questa zona — mi 
dice — sia stata la disponibl-
lita di manodopera; inoltre le 

infrastrutture gia esistenti: 
1'Autostrada del Sole, la stra-
da statale Casilina. la ferro-
via Roma-Napoli (via Cassi-
no). la linea ferroviaria Cas-
sino-Villa Santa Lucia-Piedi-
monte, infine l'esistenza del 
nucleo industriale Cassino-
Pontecorvo ». 

Gli enti locali. malgrado tut
to quello che si va predican-
do. anche da parte delta Fiat, 
sulla necessita di una pro-
grammazione concertata, han
no subito tutto. 11 solo inter-
vento dell'amministrazione co-
munale di Piedimonte e stata 
la minaccia fatta dal sindaco 
e dal consiglio comunale, a 
quanto mi ditwio, di dimissio-
?ii collettive qualora i cartelli 
stradali indicanti la nuova 
fabbrica non fossero stati su
bito corretti: al posto di Cas-
sino e stato scritto « Fiat di 
Piedimonte San Germano *. 

La decisione finale e avve-
nuta comunque in sede C1PE 
dove Andreotti, capo politico 
di tutta la « zona bianca » del 
Cassinate, ha avuto magna 
pars. L'ex presidente del Con
siglio e addirittura intervenu-
to su un giornaletto locale in 
difesa di questo insediamen
to, a seguito di una polemica 

di carattere paesaggistico, 
po'tche la fabbrica si trova 
proprio ai piedi di Montecas-
sino. Dall'alto-dell'abbazia — 
ha scritto Andreotti — San Be
nedetto avra modo di ammi-
rare questa nuova industria e 
di benedire il lavoro... 

I diretti 
interessati 

AftMafmenfe sono occupati 
3-200 operai e 367 impiegati; la 
produzione e di 800 vetture al 
giorno ma per il prossimo set-
tembre dovrebbe raggiungere 
quota mille; sempre per quella 
data saranno assunti altri 400 
operai. Nello stabilimento ?i 
effettuano le lavorazioni di 
preparazione e saldatura dei 
sottogruppi di lamiera stam-
pata con assemblaggio e com-
pletamento delle scocche, le 
lavorazioni di verniciatura. di 
selleria. montaggio, collaudo 
e spedizione: vengono monta-
te vetture di piccola cilindrata 
(modello *126»). Per il 1975 
e previsto un ampliamento, i 
cui lavori sono gia in corso. 
che portera a settemila il to-
tale dei dipendenti. L'80 per 

cento del materiale proviene 
dal comprensorio di Torino-Mi-
rafiori, ed arriva attraverso 
containers su treno. Dallo sta
bilimento di Termoli, attraver
so containers su strada, arri-
vano i motori ed i cambi. 

Questa fabbrica e diventata 
meta d't pellegrinaggio dei 
giornalisti, oltre che degli stu-
diosi dell'automobile, di orga
nizzazione industriale e di so-
ciologia del lavoro. Perche? 
Scrive il direttore del setti-
manale dell'Automobile Club 
in un servizio dal significativo 
tiiolo v Un'auto col consenso •»: 
«... Piu moderno e non solo 
per data di nascita, ma anche 
per le concezioni tecnologiche, 
le condizioni umane e Pumani-
ta ambientale che presiedono 
al lavoro di tremila operai... 
E' uno stabilimento tutto da 
scoprire. Persino i sindacati 
lo conoscono poco perche le 
maestranze sono tranquille e, 
nei cinque mesi di rodaggio 
finora trascorsi, non hanno 
trovato un motivo speciale per 
imporsi all'attenzione • delle 
centrali sindacali di Roma. 
Qui la Fiat sta sperimentando 
uno dei " nuovi modi per fare 
l'automobile " J>. 

Ora. e ben noto che attorno 
ai problemi di una diversa or-

BERUNO: SOLIDARIETA' CON LA PALESTINA 

Nel quadro del decimo Festival della gioventu in corso nella capitale della RDT, si e svolta una giornata di solidarieta con la 
lotta dei popoli arabi contro I'aggressione israeliana e I'imperia lismo. La foto mostra un significativo particolare della manife-
stazione: un gruppo di giovani berlinesi si stringe intorno ad u na fanciulla palestinese che, come si legge sul cartello scritto in 
arabo e in tedesco, e stata cacciata dalla sua casa, nei territori arabi occupati da Israele 

RICERCHE DI PUNTA NELLA BIOLOGIA MODERNA 

I rapporti tra virus e cancro 
E' oggi lecito pensare che lo stato canceroso sia nell'uomo strettamente legato alia presenza 
di particolari informazioni genetiche, contenute nelle particelle virali - Due teorie contrapposte 

La stretta conness'.one tra 
v.rus oncogeni. cioe virus ca 
paci di produrre formazioni 
.'ancerose, e cancro e ben 
uiovata per molte specie di 
.-•nimali (uccelli. top!, felini, 
Erimmie etc.), ma non !o e 
ancora per l'uomo Tuttavia. 
•ul!a base di cio che e noto 
oer gli anirr.ali, e. lecito pen-
sr,re che per l'uomo !a situa 
z.one non sia poi mo!to diver
sa Qual e allora il rapporto 
•.ra j virus oncogen! e la for 
rr.a?ione di un tumore? La 
demanda pud sembrare ap 
farentemente inutile e la sua 
r'sposta owia; invece per 
comprendere quale sia la rea 
:e importanza della <>cop«*rta 
di un virus oncogeno umano. 
b^ogna chiarire proprio que
sto rapporto. 

Per prima cosa si pud dire 
che, anche per le specie sopra 
citate. non si trova liberamen 
te in natura un virus che in-
fetti questi animali e provo-
r.hi riav>rgenza di un tumore. 
Quello che e possibile e puri-
ficare dai tumori un virus che 
•roculato sperimentalmente in 
animali suscettibili. provochi 
;a formazione di un rcmore. 
Ovviamente conta molto. in 
ouesto tipo di esperimento. la 
quantilA e la qualita del virus 
imettato perche si verifichi 
fjuesto effetto; va sottolinea-
to, perd. che il cancro non e 
un processo infettivo. 

Una cellula cancerosa. col-
tivata «ln vitro*, pud pro
durre un virus oncogeno. il 
Qtiale. a sua volta. pud sem 
nre *in vitro >, trasformare 
u;ia cellula normale in can
cerosa; il dilemma che si po
ne e analogo a quello dell'uo-
vo e della gallina: viene pri
ma II virus o la cellula can
cerosa? 

Una rlsposta slcura e decl-
s!va non e stata ancora da
ta, ma raaaenxa dl epldemlo-

Iogia, Tenorme numero di 
cricinogeni chimici e fisici. 
'•onsiderazioni evoluzionistiche 
'̂1 altre ragioni hanno fatto 

preferire l'idea che prima 
compaia la cellula cancerosa 
e che questa. in part'colari 
r«>ndizioni. produca un virus 
ci pace di trasformare una 
ceMuia normale in una can-
crosa, identica a quella da 
coi il virus era stato pro-
dotto 

A questo proposito v! sono 
d ie teorie fondamentali. la 
fcoria delI*« Oncogene» e la 
teoria del «Protovirus». La 
pnma enunciata da H. Hueb-
n»r e G. J. Todaro nel 1969 
cropone che I virus onconge-
n: si siano anticamente inte 
grati nel nostro patrimonio 
genetico e che siano. normal 
mente. mantenuti silenti dal 
nieccanismi di regolazione 
ieile cellule- H caso. i carci-
nogenl chimici. le radiaxtoni. 
virus passeggeri e t c alteran-
do i meccani5mi di regolazia 
ne potrebbero permettere a 
oueste informazioni sproibi 
U»» di essere espresse e fa
re cosi awenire la trasfor-
mazione tumorale: in ?eguito 
a cid si potrebbe anche ave-
r° \H produzione di queste in-
fo:mazionl virali non piu re-
prcsse sotto forma dl virus 
cricogenl maturi. 

I altra, proposta da H. M 
Trmin nel 1970. e la rielabora 
zone di una precedente teoria 
c'crlio stesso autore e differi 
«?re da quella sopra esposta in 
questo punto chiave: nel no 
stro patrimonio genetico non 
V! sarebbe rinformazlone vi-
MIC, ma solo 11 potenziale af-
fn.rhe essa si possa produrre. 

t 'autore ipotlEza che nel no-
stio genoma, cioe nel nostro 
coiredo genetico, vl siano del
le «zone» che debbono an-
dare Incontro ad una «mi
cro-* voluzlone »; M l'evolu-

z;onc e positiva si ha un nor-
riale processo differenziativo. ; 
ie I'evoluzione e negativa si | 
tu la trasformazione cancero J 
sa Questo sarebbe un proces
so solamente somatico, che 
avverrebbe. cioe. nelle cellule 
ec nostro corpo con I'esclu-
s cnt delle cellule germinali. 
g!> spermatozoi e gli ovuli. 

Iiiassumendo: per gl: uni il 
£PD«ima di una cellula norma
le contiene le sequenze che 
speeificano tutte le informa-
zti.n, virali necessarie per la 
trastormazione cancerosa; per 
la.tro, nel genoma di una 
cellula normale vi sono delle 

' sequenze che possono « diven-
vare» di tipo virale nel corso 
do differenziamento, ma solo 
dopo la comparsa di queste 
h r-uove » sequenze si pud ave
re la trasformazione cance-
TObU. 

Gggi si sa con sicurezza 
che tutte Ie cellule normali. 
coiuengono una piccola parte 
*;"»20%) delle informazioni ge
netiche di un virus oncogeno 
iraiuro. Questo dato non per 
mtltt ancora di dire quale 
ccV.e teorie sopra esposte sia 
que'la giusta. Nel 1972 e sta
to scoperto che, con partico
lari trattamenti. cellule ap-
p.irentemente normali poteva-
no produrre dei virus dotati 
di tutte le caratteristiche bio-
ch rniche dei virus oncogeni 
Anc'.f questi dati non permet-
levar.o di scegiiere Tuna o 
la'.tra teoria. 

Ni I frattempo il gruppo gul-
dato aa Sol Spiegelman aveva 
pro/ato che in tutti i tipl di 
canr.ro verificatl vi era l'e-
sprcssione di caratteristiche 
b.f-chimiche tlpiche del virus 
oncogeni e che vi erano In 
formazioni genetiche, attlve 
nei prooessl cellulari, slmlli 
a quelle del virus che posso
no causare 1 corrispondenti 
tlpl dl tumore m l topL 

Ma il dato piu importante 
c»ie questo gruppo ha recen-
toiuente scoperto e che — in 
a;meno un tipo di tumore 
(.ejcemia) — nel genoma del-
:e crllule cancerose vi erano 
delle nuove a sequenze» as-
SJIII nelle cellule normali e 
mnitc simili a quelle del vi
rus che causa la leucemia nei 
t^pi. Anche se non e ancora 
dffjr.itivo, questo risultato e 
in arcordo solo con la teoria 
del * Protovirus» di H. VL 
Ternia 

A questo punto, avendo Ie 
provr che in oltre :1 90* • dei 
tumcri umani esaminati vi so
no tracce di «presenze vira
li ». ed esistendo per quasi 
tuite le specie animali dei vi
ms capaci di indurre tumo
ri possiamo ragionevolmente 
a'fermare che, anclie per l'uo
mo. lo stato canceroso e stret-
Liir.fnte collegato con la pre-
ntm& e I'espressione di parti
colari informazioni genetiche 
v!rr..!. Ma data la particolare 
provenienza di queste infor
mazioni virali. 11 riuscire ad 
isolare questo elusivo virus 
oncogeno umano e un risulta
to interessante per la b:o!ogia 
e tnvece scarsamente utile al
ia medicina e alia terapia del 
tu'nori. 

II nodo centrale che la b!o-
logii pud aiutare a risolvere, 
•i il capire perche le difese 
immunitarie deU'organismo a 
voite non riescano a dlstrug-
geie queste cellule devianti. 
pcrmettendo cos) ad esse di 
proliferare e di distruggere 
'/organismo stesso. E questa 
tinea di ricerca, sebbene non 
accompagnata da grande pub-
bliclta come quella sul virus, 
ha gia cominciato a produrre 
indicazioni e suggerimentl va
lid: per la terapia dei tumori. 

Luca Marota 

ganizzazione del lavoro, in 
particolare nel settore del-
I'auto, sono in corso da tem
po lotte operaie e sindacali as
sai dure su scala nazionale. 
Nessuna « concessione illumi-
nata * del grande capitale, 
dunque. Occorre vedere in 
concreto come vanno le cose. 

Cosa c'e di diverso qui dalle 
linee di montaggio tradiziona-
li? La prima « novita » sareb
be il « mascherone» (ma non 
esiste gia da anni a Mirafio-
ri ed a Rivalta?) realizzato 
dalla stessa Fiat: si tratta di 
una specie di scatolone di la
miera al cui interna vengono 
automaticamente effettuate le 
saldature sulle scocche (540 
per Vesattezza). La seconda 
€ novita » sono le quattro « ca-
tene di montaggio » in sostitu-
zione di una catena unica: qui 
i tempi sono stati allungati (ad 
esempio 4 minuti al posto di 
58 secondi), ma sono aumen-
tate anche le operazioni da 
svolgere su ciascuna scocca; 
anziche due per operaio si ar
riva sino a sei o sette. Secon-
do le informazioni della Fiat, 
il vantaggio per I'operaio con-
sisterebbe nella diminuita mo
notonia del lavoro determinata 
col vecchio sistema dalla ripe-
titivita di due singole opera
zioni in un tempo brevissimo: 
« Le cadenze piu lunghe impe-
gnano i lavoratori in attivita 
piu complesse e quindi meno 
ripetitive >. Morale: il numero 
degli addetti non e cambiato, 
cosi come non e mutata la 
quantita della produzione. Sa
rebbe invece mutato I'umore 
degli operai. 

Sentiamo cosa dicono i di
retti interessati. Davanti ai 
cancelli sono stato ad atten-
derli alia fine del primo tur-
no. Con me e'erano il compa-
gno responsabile della zona 
per il nostro Partito ed un 
compagno che segue in modo 
specifico da poche settimane 
la Fiat. Si ha subito la sensa-
zione delle ben comprensibili 
difficolta di natura sociale e 
politica determinate dall'inse-
diamentojndustriale in una zo
na con queste caratteristiche 
tradizionali. Non e stato facile, 
•ad esempio. meitere assieme 
un gruppo di operai coi quali 
discutere: corrono a casa, ap
pena fuori dei cancelli. 

Un cammino 
lento e difficile 

Ci trasferiamo in una sala di 
un albergo-ristorante per uno 
scambio d'idee. 11 locale si 
chiama San Germano. « Era u-
na clinica — mi dice un com
pagno — poi con I'arrivo del
la Fiat e stato rapidamente 
trasformato in un hotel >. Evi-
dentemente rende di piu. 

Qui non ci sono difficolta ad 
avviare la conversazione. Dal
le prime battutte si nota che 
tira un'aria tutt'altro che 
consensuale intorno alia < fab
brica modello >. L'efd media 
degli operai e sui 25 anni; nel
la stragrande maggioranza si 
tratta di contadini. qualche 
artigiano e qualcuno che la-
vorava nel settore terziario. 
II reclufamenfo e awenuto, 
anche qui, come in tutti gli 
altri stabilimenii Fiat del Sud. 
attraverso i centri di adde-
stramento professionale pro-
mossi dal ministero del Lavo
ro. 1 frequentatori di questi 
corsi avecano diritto a 600 li
re al giorno di indennita: mal
grado siano trascorsi ormai 
parecchi mesi dalla fine dei 
corsi, soldi non se ne sono an
cora cisti. Questo fatto ha 
provocato malumore, degli 
esposli alia Regione, all'Uf-
ficio del Lavoro, al ministero, 
ma senza alcun risultato. 
Perche non si sviluppa ancora 
un organico movimento di lot
ta e di scioperi? Rispondono: 
t Siamo ancora pochi operai 
che parliamo di queste co
se... ». Apprendo che anche gli 
scioperi per il contratto han
no incontrato serie difficol
ta, del resto comprensibili. Si 
sono verificati invece numero-
si casi di autolicenziamento, 
dovuti alle difficolta di adat-
tamento al nuovo lavoro. L'as-
senteismo e perd limitatissi-
mo, la punta massima rag-
giunta e del 6 per cento. 
Largamente diffuso il lavoro 
straordinario. Manca un effet-
tivo controllo da parte delle 
organizzazioni sindacali sul
la produzione, non ci sono fi
nora i delegati eletti dagli 
operai, quindi nessun control
lo sui ritmi e sui carichi di 
lavoro. I fuorilinea e i rim-
piazzi per le sostituzioni ci 
sono soltanto per coloro che 
sanno farsi sentire. 

%lo — dice un razazzo bion-
do, ex-imbianchino — discu-
to e quando parlo mi stanno 
a sentire. Mi hanno promesso 
un sacco di cose se stavo zit-
to. Ti diamo un buon posto, 
perd devi fare la produzione. 
Gli altri operai non lo dicono 
in faccia al caporeparto per-
ch6 hanno paura, invece io 
non ho paura >. Quali rappor
ti esistono con le organizza
zioni sindacali? cSono molto 
deboli — risponde un altro gio
vane — nemmeno il partito e 
molto present*. Quando dopo 

i corsi sono arrivnto al repar-
to verniciatura mi misero una 
pistola in mano e dovevo fare 

'70 macchine al giorno. Al set-
timo giorno buttammo la pi
stola in aria: non ce la face-
vamo con quel ritmo pesan-
te e loro ribassarono il ritmo*. 

B dire che di sindacati alia 
Fiat di Cassina ce ne sono 
addirittura troppi. Oltre alia 
Fiom, Fim e Uilm (non c sta
ta costituita ancora I'Flm) c'e 
la Cisnal, con scarso seguito, 
anche se 6 stata utilizzata per 
le assunzioni. Infine ho sco
perto l'esistenza di un quin-
to sindacato, «autonomo», 
che dispone del maggior nu
mero di deleghe: lo hanno mes-
so in piedi i « forzanovisti» lo
cali delta DC ai quali erano 
stati affidati alcuni corsi per 
Vadestvamento professionale 
utilizzali per il reclutamento 
delta manodopeta. 

La discussione si fa anco
ra piu vivace quando parlia
mo dei rapporti con la gerar-
chia aziendale. 1 capisquadra 
e gli operatori provengono 
tutti da Torino, molti sono me-
ridionali: I'offerta di fare 
carriera li ha invogliati a ri-
tornare nel Sud. Si tratta di 
ex operai di terza e di secon
da categoria. Uno di essi di
ce: «A Torino tutto sommato 
stavo meglio. perche lavora-
vamo in due, io e mia moglie. 
Qui lavoro per lei non se ne 
trova. II costo della vita e 
molto piu alto; in alcuni ne-
gozi di Cassino si paga la 
merce piu cara che in Bar-
riera di Nizza dave abitava-
mo. Non parliamo dei fltti. 
Cose da pazzi ». 

II problema degli alloggi 
$ acuttssimo. Al rincaro dei 
fitli in tutta la zona si accom-
pagna una ondata di sfralti 
a fini speculativi. La pendo-
larita degli operai della Fiat 
e molto elevata; provengono 
anche da localita distanti de-
cine di chilometri dallo stabi
limento: dalla Val Comino. 
da Frosinone. dalle province 
di Latina, di Caserta o dalle 
zone confinanli con la provin-
cia di .Rama (Anagni, Colle-
ferro, ecc). Tutte le infra
strutture di carattere sociale 
sono saltate o stanno per sal-
tare. ~ 

La calata della Fiat d stata 
una manna per la speculazio-
ne e per il clientelismo, an
che se ha fatto esplodere con-
traddizioni con le auali i grup-
pi dirigenti e la stessa Fiat 
dovranno fare i conti. Si i 
avviato un processo nuovo in 
una realta disgregata, domi-
nata da mentalita e metodi 
decisamente negativi (rasse-
gnazione da una parte e au-
toritarismo dei notabili dal-
Valtra). 

Si tratta di un cammino len
to e difficile, mi dicono i com
pagni che lavorano in questa 
zona, tutt'altro che sfiduciati. 
Infatti si e gia formalo un nu
cleo di comunisti della Flat: 
i primi quadri operai stanno 
emergendo nella fabbrica e 
rappresentano un primo pre-
ciso punto di riferimento per 
la costruzione di un sindacato 
nuovo. adeguato alle nuove 
esigenze e al livello dello 
scontro. La Federazione comu
nista provinciate ha operato 
precise scelte attorno al pro
blema della Fiat, non solo 
per quanto riguarda Vorga-
nizzazione interna alia fab
brica, ma anche per i ri/Iw-
si che Vinsediamento indu
striale ha avuto in tutta la 20 
na da un punto di vista eco-
nomico e sociale. formulando 
precise indicazioni sulla poli
tica per il territorio. L'intrec
cio tra fabbrica e societd i 
piu che mai avvertilo in una 
realta come questa. in conti-
nua e vertiginosa trasforma
zione. 

Diego Novell! 

Tocca minimi 
storici 

la natalita 
in Italia 

Nel nostro paese la nata
lita segue una lenta, ma 
sempre piu chiara tendenia 
alia diminuzione. II quozten-
te per il 1972 di 16,4 nati 
vivi per mille abifanti rap-
presenta la cifra piu bassa 
toccata nella storia demo-
grafica italiana dell'ultime 
secolo, se si prescind* da 
quelle relative al periods 
bellico e al 1953. L'incremen-
to naturale della popola-
zione italiana, sempre nel 
1972, e di trecentosetlantuno-
mila unita (otlocentonovan-
tamila nati vivi contro cin-
quecentodiciannovemila mor-
ti) . 

Questo incremento — in-
sieme ad altri indici demo-
grafici — risulta nettamente 
differenzlato In rapporto al
le diverse circoscrizloni ter-
ritoriali. Cos), I'italia meri
dional* e Insulare present* 
rispetto a quella settentrie* 
nale e centrale una mortali
ty minor*, m* piu elevati va
lor! dl natalita, di nuzlalit* 
• dl mortality infantile. 

:»• % .xirMA, **•>• ;*..*: ' i tJina^'-^i X»&' 

http://canr.ro

