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la scandalo delta sperimentazione in Italia 

Uomini 
e cavie 

Gli ospedali «prestano» la pelle dei propri 

malati per provare nuovi medicinali - Le ri-

cerche sul cancro e i « guaritori»• II governo 

offre a ignoti ciarlatani istituzieni sanrtarie e 

pazienti - La protesta deirilnione internazio-

nale contra il cancro 

DOPO 3 ANNI DI ASSENZA IL PRIMP MINISTRO LABURISTA 

SI £ PRESENTATO AL CONGRESSO DEI SINDACATIINGLESI 

Con regolarita periodica 
viene alia ribalta della cro-
naca giornalistica ancora una 
volt* la scoperta del medi-
cameo to miracoloso per la 
guarigione del cancro, e co
me ogni volta sorgono i pala-
dini a difesa di una vittima 
della scienza ufficiale re-
sponsabile non solo di non 
eomprendere la vera portata 
della scoperta, m» interessa-
ta addirittura, per motivi 
economici, ad impedire gli 
effetti benefici del nuovo 
farmaco. 

E* questo un motivo ricor-
rente, che non meriterebbe 
un intervento sul giornale 
del nostro partito, se un 
aspetto nuovo da qualche 
tempo non caratterizzasse 
purtroppo il nostro paese e 
cioe, oltre la massiccia opera 
di informazione fatta dalla 
stampa quotidiana, l'intcr-
vento su questi fatti delle 
autorita politiche, ministe
rial! e locali non, come sa-
rcbbe ragionevole immagi-
nare, per ineanalare in una 
giusta direzione il fenomeno 
ipertrofizzato dalla stampa, 
ma per mettere a disposizio-
ne dello • scopritore » i ma
lati su cui sperimentare il 
medicinale. In questa situa
zione si realizzano i piu in-
credibili interventi, da quel-
lo di autorevoli rappresen-
tanti del governo, a quello 
di presidenti di istituzioni 
oncologiche che sollecitano 
la sperimentazione umana 
presso il proprio centro o 
istituto, quasi che questo 
fatto di per se servisse a da
re un lustro scientiiico alia 
loro istituzione mentre, a 
nostro parere, per questo oc-
corre un ben maggiore, gior-
naliero e forse piu riservato, 
impegno. Ecco quindi che il 
problema si dilata e ci obbli-
ga a considerare la situazione 
della sperimentazione farma-
cologica sull'uomo, come e di 
fatto in Italia. 

Al di la infatti anche del 
caso dei «guariton > e a 
conoscenza degli ambienti 
scientific! che specie dagli 
Stati Uniti si ricerca con in-
teresse (e si trova) la colla-
borazione di istituti specia-
lizzati italiani al fine di pro-
vare farmaci (specie antican-
cro) o altre metodiche piii 
o meno sperimentate e ri-
schiose, sui malati del nostro 
paese in quanto nelle altre 
nazioni sono in vigore dispo-
sizioni tassative per la tutela 
dei soggetti malati e nessun 
medico osa fare prove az-
zardate e c in corpore vili >. 

E' in questo modo pertan-
to che le case farmaceutiche 
ottengono con estrema faci
lity di provare sui malati di 
questo o quello ospedale, di 
questa o' quella clinica far
maci molto spesso non anco
ra ben conosciuti. Non solo, 
ma spesse volte vengono di-
stribuiti anche nell'intemo 
degli ospedali medicinali non 
ancora registrati in Italia. 
Tutto ci6 determina conse-
guenze logiche, poiche sen-
za norme precise o senza la 
scrupolosa osservanza di 
quelle che esistono, si apre 
la strada ad ogni possibile 
arbitrio, riducendo gli uo
mini a cavie da esperimento. 
E' singolare a questo propo-
•ito il fatto che ogni tanto 
vengono sollevate giuste pro
tests dall'Associazione prote-
zione degli animali per l'im-
piego che ne viene fatto nel
la sperimentazione biologica, 
ma nessuno ricorda che sia 
•tata sollevata una qualche 
protesta contro la sperimen
tazione umana. 

E' questo senza dubbio un 
fatto di costume che reca in 
se la denuncia di una so
cieta che non sa affrontare 
seriamente e con urgenza i 
problemi piu scottanti della 
condizjone umana, favorendo 
invece situazioni deteriori o 
di fatto dannose per la salute 
dei cittadini. Oggi nella lot-
ta contro il cancro pud esse-
re fatto molto anche in sen-
go preventivo, specie per 
quel che riguarda il control-
lo dei fattori cancerogeni am-
bientali ed in particolare del-
l'ambiente di lavoro ove, 
ogni giorno, vengono 1m-
messe sostanze chimiche 
senza che si cnnosca il loro 
possible effetto nocivo. Mol-
te di queste sono cancero-
gene, ma poco e fatto per 
controllare la loro azione o 
per proteggere la salute dei 
lavoratori esposti al rischio. 
La posizione delle autorita 
• questo riguardo e della 
massim* noneuranza. Richie-
•I* fatto in tal aanao dalla 

Societa italiana di cancero-
logia sono rimaste inevase. 
solleciti della Associazione 
centri oncologici, di studiosi, 
di organizzazioni sindacali 
non hanno mai trovato rispo-
sta, risposta che giunge sol-
lecita invece per sperimen-
tazioni fantastiche, ma fortj 
dell'appoggio di particolari 
personaggi politici a cui an
che illustri studiosi non san-
no negare la propria collabo-
razione. 

II problema e estremamen-
te serio. Circa un anno fa 
anche TUnione internaziona-
le contro il cancro si e pro-
nunciata sull'impiego di far
maci non sufficientemente 
provati, in quanto il loro uso 
e causa di colpevoli ritardi 
nell'adottare in tempo tera-
pie ormai sperimentate, ed 
e spesso responsabile del
la morte di cancerosi che 
potrebbero essere salvati. 
L'Unione contro il cancro ri-
leva che vi sono tre mezzt 
per controllare i metodi an-
ticaneerosi presentati dai 
ciarlatani e per impedirne 
la diffusione: l'esame accu-
rato del medicamento, l'uso 
di leggi adeguate e l'educa-
zione sanitaria. I! comitate 
dell'UICC conclude affer-
mando che * il sapere e l'ar-
ma piu potente di cui si di
spone e che permette di co-
noscere cio che e buono e 
cid che e cattivo ». 

Occorre quindi mettere 
quest'arma a disposizione di 
tutti, sia aumentando nei 
medici la conoscenza sui tu-
mori e sulle acquisizioni piu 
recenti in questo settore, sia 
realizzando una migliore edu-
cazione sanitaria per la po-
polazione. Questo dovrebbe 
essere l'impegno del gover
no, affrontando finalmente 
e seriamente i vari aspetti 
della lotta contro i tumori 
in Italia con interventi or
ganic!. Anche recentemente 
in Parlamento i comunisti si 
sono battuti in questo sen
se ed e quindi ormai tempo 
che questo problema trovi 
un piu preciso impegno mi-
nisteriale a garanzia della 
salute dei cittadini e con
tro ogni colpevole specula-
zione ciarlatanesca. 

Prof. Leonardo Santi 
Direttore inc. delta cat-
tedra di oncologta spe-
rimentale dell'Umversi-
td di Genova, segretana 
generate dell'Associa-
zione italiana cer.tri on
cologici 

Wlson: 
Una grossa macchina elettorale 

getto di legge liberticida 

Marx 
Le due f acce del laburismo — L'interesse ossessivo per la teenologia — II pro-
Gli slogans efficientistici e la matrice di partito della classe operaia 

Voci contro Taggressione 

In qu«$ta fofo, rlprcsa dall'ultime numero d«lla rivitta « Nol Donne » appar« Bich Nong una 
patriota tudviatnamita cha fa parte dai gruppi dttti i Binh W vanh ». Le donne cht ne fanno 
parte hanno il compito di far* opera di convincimtnto * pertuasione presso le truppe nemi-
che, tia deH'esarcito «fantoccio» cha di quallo americano. Nascoste nelle galleri* scavato 
dai partlglanl ad utando d*i magafoni invitano i namici a desisttra dalla guarra d'aggrossiona 

Dal aottro bnato 
PORTSMOUTH. 2 

Dopo tre anni di assenza, 
Wilwn e venuto a parlare al 
I'ongresso annuale dei sinda-
cati per tentare un naggancio 
col movimento organizzato dei 
lavoratori di cui il suo partito 
e il < braccio politico » tradi-
zionale. L'apparato laburista, 
nel frattempo. sta cercando il 
nlancio nazionale delle sue 
fortune elettorali con il nuovo 
slogan inventato dagli esperti 
pubblicitari: < II labour party 
ha vita e anima ». 

Siamo in una fase di inten-
sii'icata propaganda e questa 
frase ad effetto — secondo la 
migliore tecnica di mercato — 
deve servire a nsvegliare l'in
teresse per il prodotto senza 
molta relazione col suo conte 
nuto effettivo. La necessita di 
scuotere il letargo e piu che 
evidente: il partito ha perduto 
piu di 200 mila iscritti lo scor-
so anno e il suo deficit am-
mintstrativo e raddoppiato. La 
prossima consultazione pun 
giungere entro un anno o po
co piu. II governo sa bene 
quanto la sua quotazione sia 
attualmente in ribasso. L'opi-
nione generate e che i con-
servatnri vinceranno facil-
mente. 

Tuttavia questo rimane an
cora da vedere. H fatto sicu 
ro c comunque la caduta del
la fiducia e dell'interesse po-
polare nella equipe laburista. 
L'amministrazione in carica 
ha tradito le attese dello elet-
torato, si e rimangiata per 
intero i suoi programmi ed ha 
fatto ben poco che potrebbe 
essere dennito < socialista » 
salvo qualche miglioramento 
tecnico nel settore assistenzia-
le e delle provvidenze sociali. 
Inoltre. dai 1964 ad oggi. il 
governo ha ingaggiatn un inin-
terrotto confmnto (e scontro) 
coi lavoratori sulla politica 
dei redditi. il blocco dei sala-
ri, le leggi antisciopero, la 
ristrutturazione burocratico 
centralizzata e l'inserimento 
nel quadro statale dell'appa 
rato sindacale. 

II partito laburista e, piu 
che mai, quel che e sempre 
stato: una grossa macchina 
elettorahstica che torna in 
vita di tanto in tanto. una 
i-ntita politica che agisce en 
tro il binario bipartitico asse-
gnatogli dai sistema senza 
che nessuno abbia mai potuto 
scoprirne per davvero 1'ani-
ma. cioe la vocazione. socia
lista. 

Wilson e al potere da quasi 
cinque anni. Ha bruciato nei 
primi due il credito e la popo 
larita che ne avevano accom-
pagnato I'ascesa. Ha giustifl 
cato per intero, nel triennio 
successivo, le riserve e le cri-
liche che si sono sempre fat-
te attomo alia sua personalita. 

Si appresta ora a condurre il 
partito alia prossima e difficile 
prova elettorale che egli af-
fronta con un passive) piutto-
sto pesante e con un program-
ma la cui carica nnnovatrice 
appare ultenormente dimi-
nuita. 

Chi e Wilstxi. come si e for* 
mato, qual e la sua viskme po
litica? Nella misura in cui I'at-
tuale premier rappresenta il 
c Labour-party >. la sua bio-
grafia serve a chiarire le due 
facce del laburismo inglese. 
organizzazione di massa a ba
se operaia dove le istanze e 
le spinte dai hasso sono co-
stantemente irretite e travolte 
dalla « leadership » moderata 
che le indirizza nei canali pre-
costituiti della gestione stata
le entro le maglie riduttive 
del cosiddetto < consenso na
zionale ». 

La ristrutturazione dell'ap-
parato produttivo del Paese. 
l'innalzamento dell'efficienza, 
il balzo tecnologico verso la 
nuova fase industriale (e cioe 
il processo di riconversione 
ry st-imperiale espresso dalla 
logora frase di sapore ken 
nediano: < conquista delle 
f rontiere della scienza ») sono 
gli unici punti fermi a cui si 
pud ricondurre. e su cui si 
esaurisce. il wilsonismo. II 
traguardo della < scienza > era 
la scorciatoia di comodo scel-
ta nel 1964 da un capo labu
rista eletto con i voti della 
sinistra. 

Ma l'interesse ossessivo per 
la teenologia in se. sopra ogni 

altra considerazione politica 
ed ideologica. e sempre stato 
un caratteristico tratto perso-
nale di Harold Wilson che 
mosse i primi passi al Club 
Liberate di Oxford nel 1935. 
II genenco radicalismo che 
allora lo animava doveva tro-
vare un ancoraggio accade-
mico nella collaboraziooe con 
lord Beveridge c architetto del 
Welfare State > e successiva-
mente uno sfogo amministrati-
vo nella carica di ministro 
per il commercio estero du
rante il governo Attlee. I 
contemporanei ricordano che 
< la trasformazione e la posi
zione del capttalismo non eser-
citavano alcuna attrazione 
per Harold ». 

In seguito Wilson stes-?o do
veva piu volte vantarsi di non 
essere mai andato piu in la 
della prima pagina del «Ca 
pitale > di Marx. Wilson si 
sviluppd come * socialista key-
nesiano » in richiamo alia mo-
da degli anni trenta e fu 
sempre piu interessato alle 
questioni tecniche che ai gran-
di problemi di fondo. La sua 
fa ma di uomo della sinistra 
gli venne nel 1950 dalle cla-
morose dimissioni dai gover
no Attlee sulla questione del
le spese di riamo per la guer-
ra di Corea in cui fu coinvol-
to insieme ad Aneurin Be van. 
Da allora coltivd sempre la 
sua collocazione < a sinistra 
del centro » che e la posizio
ne classica dalla quale dirige 
un partito di massa come quel
lo laburista in un attento do

ll premier laburista inglts* Harold Wilson 

L'attuazione su scala nazionale della riforma dei metodi di gestione deU'economia socialista 

LA BULGARIA SI MISURA COL NUOVO SISTEMA» 
aiVWaBaavaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaavaaaaaaaaaaaaaaaaiaaaaaaaaaavaaaaaaaaa^^ 

I nuovi criteri di direzione economic*, i modificati repporti tra singola impresa e piano, hanno porta to ad important! innovazioni anche nell'orga-
nizzazione statale — La ricerca di nuovi modi di sviluppo della democrazia socialista — PrutienzM e stabilita — Significativi successi sul piano produttivo 

Dal nostro corritpondente 
SOFIA, settembre 

Quando prendono a parla
re del « nuovo sistema * i dirl-
genti bulgari tendono innan-
zi tutto a faivi notaxe che es-
so e scaturito dalle loro osi-
genze ed e frutto onginale 
della loro elaborazione. 

«Cosa sono state, fin dai 
1948, le nostre cooperative 
agricole — mi diceva uno dei 
massimi responsabili dell'ap-
plicazion* del nuovo ind*riz-
zo —: non si sono sempre fon-
date sulla reddiUviU. il -olle-
gamento con il meroato, la re-
tribuzione secondo il rendi-
mento? ». Infatti. E questi so
no appunto tra i fondamenta-
U principi del «nuovo slate-
ma». Con cio il mio interlo-
cutore non voleva tuttavia so-
stenere la « fUiazione » diret-
ta del « nuovo aistema » dal-
l'espenenza delle cooperative 
agricole, ma dimostrara come 
certi prinoipi, quando e dove 
erano ritanuti opportuni, sia-
no stati applicati anche senza 
trovarsi nel clima della pres-
soche generale aperlmentazio-
ne maturata in anni auoce*> 
livi. 

Ed • anche vero cha ad 
ogni nuova tappa, ad ogni 
nuova Migenza. metodi ad or-
ganismi di diresione al somo 
andati puntualmanta modifi-
cando; lino aU'adoHone, nel 
gonnaio di quest'anoo, dai 
« nuovo aistema» la cui pri
ma «nundaziona vlao* fatta 
risallra al 1»W. 81 * prooadu-

to con prudenza — si potra 
dire — ma se e'e tuttavia un 
paese ohe non ha mai dovuto 
rimedlare a gross! guai ne 
evitarli con manovre di emer-
genza e propno la Bulgaria. 

II « nuovo sistema», t icor-
diamo, ha introdotto modifi-
che tanto nella direzione del-
l'economia che in quella del
lo Stato * della societa in ge
nerale. 

Le novita 
economiche 

Le piincipali novita nail'eco-
nomia sono: un nuovo ineto-
do di pianificazione che la-
sclando piu autonomia alle 
imprese, non ne fissa tuttt gU 
obiettivi, ma gai uitiace le pro-
poraioni dello sviluppo gboa-
rale; un sistema di fmnn îa-
ntfltiti e di credit! che ha dl 
mira tanto «1 piano dl pro-
dualone statale quanto ia rea 
1« effioienza economic* dtlle 
azienda • 11 rapporto con il 
mercato intemazionale; l'intro-
duaione dei pcindpio dalla ne 
ceasaria redditivita, dalla agen
da a dalla formaaiona dei 
press! sulla base del coett dl 
prodvoione; la creaalooa dai 
comitati aalendali di produ-
ciona (alattivi); la ganaralix-
aaalona del prlnctplo dalla ra-
tmtnaraalona aaooodo 11 rendi-
manto; l'utiUxzaxiona piu am-
pte del macoazOamo dat mer
cato; lo avttuppo dalla potitl> 

ca economica intemaaionale, 
con il doppio obbiettivo di un 
ampliamento degli scambi con 
i paesi capitalist! e dell'inte-
grazione tra i paesi sooialisti. 

Nella direzione dello Stato 
vengono introdotte modifica-
zioni che dovranno risponde-
re alle esigenze deU'economia 
e favonre « li sviluppo sotto 
tutti gli aspetti della democra
zia socialista e la partecipa-
zione attiva della popolazio-
ne al governo dello Stato ». 

Al primo scopo corrispondr> 
no 1'istituzione di un « Conn-
tato per il coordmamento ec<> 
nomico » in seno al Consiglio 
dei ministri e di organism! per 
la concentrazione della produ. 
zione. Per raggiungere il ie-
coado, vengono — sempre ci-
tando le misure tondamenta-
li — elevate le funzioni del 
Parlamento; viene create un 
« Oonsiglio dl Stato » eletto in 
seno al Parlamento stesso, il 
quale, aedendo in pernttinen-
•a ne eaplicnt con continuity 
to funxioni di direcione della 
vita nazionale In tutti i set-
tori; viene preciaata la fun-
aiooe di organo • esecutivo » 
da! conaifflio del ministri, sot-
to la diraaione dai Parlamen
to a dai Conaiglio di Stato; 
viaae pravlsto U perfeaiona-
manto dai sistema alattorale 
attravarao 11 migMoramanto 
dalla diapoaialoni par la pro-
poata dalle candidature » par 
la raroca dei deputatl; vengo
no potanaiata la autonomia lo-
oali aatandando la compaten-
M (M oomuni nal oaznpo aoc-

nomico, sociale, culturale e 
della pianiMua/ione e perfezuv 
nando anche a livello dei co-
muni il sistema elettorale. 

II « nuovo sistema » non e 
naturalmente, un complesso 
di disposizioni jfia tutte pron-
te e definite. E' innanzi tut
to un onentamento politico, 
una prassi che si attua e si 
perfeziona in vista dei fin! eco
nomici, sociah, culturali, po
litici che la societa socialista 
bulgara, Kiunta all'odierna fa
se di sviluppo e di fronte al
le moderne esigenze si pone. 
Si tratta di portare a. uvelio 
piii elevato la produzione, g'.i 
scambi, la uMlizzazione del
la scienza, 11 tenore di vita 
della popolazione e di dispie-
g&re quelle forme supe'-iori 
di democrazia che sono tra i 
postulate del socialismo. 

Complessa 
dialettica 

Le innovazioni alle quali ab-
blamo sommanamente accen-
nato sono in parte in vigore, 
in parte in via di realizzajio-
ne. Alcune modificano pro-
fondamente le coae, â tre un 
po' meno. Soprattutto non tut
te sono di tal natura che si 
poaaano applicare con un solo 
atto, in im momanto d*to. c a 
apaaio per un'ampia a com-
plaaaa dialettica, par asamplo, 
tra pianificazione a lnisiativa 
asaaBdale, tra direHona can' 

trale e autonomie locali, tra 
decisione dall'alto, anche in se
no a un'azienda, e sviluppo 
della partecipazione della ba
se. Tanto piu questo vale per 
la vita interna dl partito, per 
1 rapporti tra il P.C.B. e gli 
organism! dingenti dello Sta 
to e deU'economia, per U ruo-
lo delle organizzazioni sociali, 
culturali, ecc. che pure figu-
rano nella impostazione dei 
« nuovo sistema » come pun-
to conclusivo di tutto il qua
dro che in esso si traccia. 

Gia dai dibattiti che han
no porta to all'adozione del 
« nuovo sistema » (principal-
mente la relazione del com-
pagno Todor Jivkov a le de-
cisioni del Comitato Centrale 
del luglio deU'anno scorso) ad 
oggi, certi accent! si sono spo-
stati da un argomento all'al-
tro, carta aeadense sono state 
accantonate e altri alementl 
sono venutl in primo piano. 
CiO In rapporto ai rliultati 
che si vanno ottenendo nel-
U realta, alia posaibiliU con
crete che ai rivelano, alle esi
genze della situazione econo
mica e politica, nadonale a 
lnternaaionala. 

Incontra reaistensa 11 « nuo
vo sistema»? 81 capiace co
ma Uitta le traaformaalonl cha 
urtano contro rattaccamanto 
alia poaizionl acquiaita o con
tro i'incompransiona dai nuo
vo o la paura dl miauraral 
con aaao. Non sono raalatacv 
ta cha aasumano un carattara 
organlnato o cba ai manifaatl-
no coma poatalool poUtteha, 

ma nella pratica si fanno sen-
tire. Non vengono mai dalla 
classe operaia tuttavia. Gil 
opera! sollecitano anzi J'ap-
plicazione piii completa e de-
cisa del « nuovo sistema ». SI 
awertonc inoltre posizioni se 
non proprio di lncertezza al-
meno di circospezione In cer
ti provvedimenti, come per 
esempio, la creazione di stru-
menti centrali di tutela per 
gli organism: di base che ve-
dono ampliate le proprie au
tonomie, II che, dlscutibile o 
no che sia come principio, 
certamente, nella pratica, ri-
mette l'affermazione di for
me piii democratiche di po-
tare ail'esito di un tiro alia 
tune con istanze autoritarie 
per compiti di latituto. 

L'interesse 
dei lavoratori 

Risultatl che comprovlno la 
validita del « nuovo sistema » 
se ne possono citare (nel caxn-
po deU'economia, naturaUnen-
te), tenendo conto cha aaao, 
prima dl essere eataao a tutto 
11 Paeae era atato aparunan-
tato par circa quattro anni 
in un nurnero di asiende cha 
ultimamanta raggiungtvano il 
50* deU'apparaio produttivo. 
Dua anni dopo l'iniaio dalla 
aperlmantaaiona, Todor Jivkov 
pofeava KM annunctara oha nal-
ruKimo aamaaiia la 

dove si applicava il «nuovo 
sistema» avevano regiatrato 
un aumento della produttivi-
ta del lavoro del 15,3*4 in con
front al 6,3Vo delle altre. E 
cosl via: per l'aumanto del
la produzione (26,4°,t contro 
14,2%) deiraccumulasiona (40,4 
per cento contro 20,4) dai fon
do salari (13,6°/0 contro 9,6). 
In questo quadriennio l'au-
mento del reddito nazionale 
e passato dai 7^0 • 8 per cen
to annuo al 9 - 10%. Tale au
mento e stato, per 11 77% frut
to della accresciuta produtti-
vita del lavoro, mentre prece-
dentemente era dovuto solo 
per il 55-60% all'aumanto del
la produttivita, L aumento an
nuo del salari nominali a pas
sato dai 2-3% al 5-6%. 

Meno accertabili a ancor 
meno riferibili in c4fn sono 
la modiXicaaioni sul piano po
litico, nal aenao dello svilup
po democratico, della craaci-
ta politica di massa. Ma non 
meno effettive. I lavoratori si 
lnteressano aasal alia inno
vazioni « airandamento dalla 
propria axianda a all* misura 
di carattara general*, a Prima 
aspettavano 11 piano — state-
Una un djrtganta, — adaaao 
aa na praoccupano». C una 
dlffaransa. misiala, iznportan-
te, Oon aata dovrk far* 1 oon-
tl niialslari tandanaa rastla di-
nanai alio sviluppo daHa tra-
af ormaaloni eba 11 « nuovo at-
ataroaa naOoatanto 
oagUa • promuova). 

saggio delle sue correnti in
terne. Alia morte di Hugh 

Gaitskeli nel 1963. Wilson era 
pronto a sfruttare la sua chan
ce e diventava leader riunen-
do il partito sulla parola d'or-
dins della « svolta > contro la 
cattiva amministrazione e il 
c dilettantism) > dei conser
vator!. 

L'alooe di un generico sini 
strismo ha resistito per i pri
mi diciotto mesi della gestio
ne wilsoniana, spesi. del ra-
sto. a tamponare le falle del
la precedente malversaziona 
conservatrice e indelebilmen-
te segnata dallo inutile rifiu-
to a svalutare la sterlina: una 
decisione, questa. motivata 
dallo orgoglio della bandiera. 
riflesso cioe deH'imperialismo 
d'accatto delle gerarchie la-
buriste. Convinto assertora 
delld c libera concorrenza > 
nel 1948 quando. come mini
stro del Commercio estero. si 
adopero a far passare la leg
ge sui monopoli, Wilson ha ro-
vesciato in questi anni le sue 
convinzioni ed e diventato 
« uno dei primi uomini politi
ci moderni a capire che U mo-
nopolio e le combinazioni in
dustrial! offrono occasion i di 
investimento che non erano 
possibili con il vecchio siste
ma competitivo ». 

Ecco dunque lo strumento 
piu concreto dell'azione anv 
ministrativa del laburismo in 
questi ultimi anni. 

La Corporazione per la Rior-
ganizzazione Industriale cha 
facilita. finanzia e sorregge la 
corsa verso la < razionalita > 
industriale in Gran Bretagna. 
cioe la creazione di unita pro-
duttive sempre piu grosse e 
piii potenti. la costruzione di 
aziende a dimensioni interna-
zionali in grado di rispondere 
alia « sfida americana». La 
sua polemica coi conservato-
ri. quindi. e diretta esclusi-
vamente contro la resistenza 
di quest! al «mutamento». 
1'incapacita dei « vecchi e su-
perati metodi di conduzione » 
ad affrontare i compiti nuovi. 
Sul piano politico l'atteggia-
mento e analogo. Facciamo 
solo un esempio. In questi 
giorni, nell'Irlanda del nord. 
il governo laburista d impe-
gnato in una delicata eserci-
tazione diplomatica mediante 
la quale spera di «riforma-
re» il regime unionista lo
cale sphgendolo ad abbando-
nare una comoda ed ormai 
inapplicabile mentality ccJo-
niale per abbracciare invece 
(probabilmente attraverso un 
governo di coalizione) un in-
dirizzo piu aperto e piu con-
sono con la dinamica contem-
poranea. ccn l'espansione del
le eomunicazioni e con l'allar-
gamento degli scambi e del 
mercato. cioe con 1'obiettivo 
neocapitalista che vuole — 
nella prospettiva lunga — una 
Irlanda sola, unificata nelle 
sue due componenti sta tali e 
«razionalizzata > al livello 
politico, civile e religioso. 

Per tornare a Portsmouth 
ecco inffcie il discorso costan-
te che Wilson ha sempre rival-
to alle Trade Unions perche si 
mettessero « al passo coi tem
pi >. perche abbandonassero 
le cosidette c pratiche restrit-
tive» (vale a dire il patri-
monio di difesa della clasM 
compreso il diritto di sciopa-
ro) in cambio di una maggio
re voce negli « affari del pae
se >. Wilson ha ripetuto. nel
la sostanza. invariato. lo stes
so appello alia * modernizza-
zione »: solo la forma era dl-
versa e il tono, questa volta. 
era piu conciliatory. Ma co
me si sa e un Wilson sconflt-
to che e venuto a parlare ai 
sindacati. Nel giugno scorso 
le organizzazioni di categoria. 
gli shop stewards, i lavorato
ri lo costrinsero ad abbando-
nare il progetto di legge liber
ticida contro le fondamentali 
garanzie e prerogative sinda
cali. 

C'e un limite obiettivo. dun
que, di fronte al quale anche 
il < modernista » Wilson deve 
arrestarsi. C'e un punto do
ve il movimento laburista. 
malgrado gli slogans efficien
tistici e I'appello spoliticizza-
to al consumismo elettorali-
stico. e portato a ritrovare fl 
contatto con la sua matrice 
di partito della classe operaia. 
L'lnghilterra del 1989 fornisce 
la riprova dcU'impoaaibUitA 
di comprimere. con l'attenta-
to al diritto di sctopero. la 
moll a d*41o sviluppo econo-
mico e la fonte della society 
civile coal come la concacia-
mo. Qualunque siano i < suc
cessi > che Wilson pud van-
tare. la politica dei redditi 
(il cui funiionamanto ha rag-
giunto il grado di imnarfacio-
n* cht decreta la ftna virtua 
)a deirinttro schema) non e 
carta fra qutUi. Ed e qui che. 
bt dnqoa ami aa gavamo. il 
laburismo ufficiale trova of-
•I U zoo taat paNUeo ato du
ra « il m m a g w i a l i aa ptu 
•aria riflaaaioDa. 
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