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I OPINION! 

Questione nazionale 
e socialismo 

la teoria dello «xJato gukla» e le «vie nazionalb - In 
un saggo aHuale di Arduino Agnelli si vude dare un 
contributo Icorico, da un punto di vista classfco-rtformi-
da, alia «questione naik>nale» nel movimento operaio 

La coincidenza di inter 
nazionalismo e difesa e svi-
luppo del < primo paese 
socialists » non e mai stata 
un fatto pad fie o p«r il 
movimento comunista, nep-
pure negli annt di ferro 
della costruzione del • .so
cialismo in un pae«e solo » 
e della prioritana difesa 
dell'URSS dalle aggrewoni 
imperialistiche: si pensi al
ia * questione tedesca » ed 
alia < questione cinese > ne
gli anni '20 e '30 a poi alia 
guerra di Spagna ed al pat-
to russo-tedesco del '39. 

Le contraddizioni della 
strategia internazionale che 
va sctto la denominazione 
complessiva di « teoria del
lo Stato guida > esplodono, 
comunque, nel movimento 
comunista, all'inriumani del
la seconda guerra mondiale. 
con la vittoria di rivoluzioni 
socialists in un intiero si-
stema di Stati, dalla Jugo
slavia alia Cina. 

La drammaticita di que
ste vicende e della proble
matica teorica e politics 
che ne consegue fa da sfon-
do alia ricerca di Arduino 
Agnelli su Questione nazio
nale e socialismo (II Mulino, 
1969, pp. 250, L. 3500). 

L'ambizione deli'A. e di 
fornire un contributo teori-
co alia ripresa in termini 
nuovi e urgenti di una 
« questione nazionale » nel 
movimento operaio, appro-
fondendone la problematica 
con una ricerca storica in-
centrata soprattutto su due 
figure di primo piano del-
l'« austro-marxismo » (Karl 
Renner e Otto Bauer) nel 
quindicennio pret-edente la 
prima guerra mondiale. 

Le conclusion! di Agnelli 
possono essere cosi sintetiz-
zate: la nazione costituisce 
una formazione storica ori-
ginale, che sebbene model-
lata nella sua genesi e nel 
•uo sviluppo dal sorgere del 
modo di produzione capita
l i s t i c e dalle diverse bor-
ghesie (nuove classi domi-
nanti) , non si esaurisce in 
tale realta economico-classi-
stica, viene anzi ereditata 

— soprattutto nella fase in 
cui la borghesia diviene 
imperialistica — dal prole-
tariato come «comunita 
culturale > specifica, non da 
cancellare, ma da mediare 
nel suo internazionalismo. 

Tale tesi e ricalcata sulla 
ricerca baueriana del 1907 
(La questione nazionale e 
la socialdemocrazia), che 
costituisce, insieme alio 
scritto renneriano del 1902 
(La lotta delle naziovi au-
striache per lo Stato), il 
principale materiale di ana-
lisi di Agnelli. 

II contributo di Renner 
all'elaboraziono di un auto-
nomo concetto di nazione 
(autonomo sia rispetto alia 
visione classista della so
cieta, ritenuta valida sul 
piano economico, sia rispet-
to alia coincidenza storica, 
tipicamente ottocentesca, di 
nazione e Stato) e rawisa-
to da Agnelli nella sua vi
sione della nazione come 
realta politico, intendendo-
l i con cid un fenomeno di 
cui «protagonista e la vn-
lonta umana, capace di azio-
n e » , una «comunanza di 
persone con volonta unita-
ria ». 

Quanto a Bauer, il con
tributo suo piu interessan-
te, risalente appunto ad 
una visione «culturale» 
(storica, in antitesi a natu-
rale) delle realta nazionali, 
consiste nella chiara perce-
zione da un lato del fatto 
che nel capitalismo maturo 
le borghesie tendono ad ab-
bandonare le basi nazionali 
egemoniche della propria 
dominazione, alia ricerca di 
basi nuove, internazionali, 
di brutale dominio econo
mico (il fenomeno dell'im-
perialismo, autonomamente 
percepito da Bauer prima 
ancora delle analisi di Hil-
ferding); dall'altro del fat
to che nelle societa svilup-
pate la grande realta stori
ca e culturale costituente 
la « nazionalita > non e piu 
soltanto patrimonio passato 
delle classi dominant!, nella j 
misura in cui il proletaria- | 
to moderno e acceduto e j 
accede ai « beni culturali », 
B'impossessa delle « culture 
nazionali» e tende a mutar-
ne segno e contenuti nel 
processo di formazione del
la sua egemonia c della sua 
forma di « comunita >. Di 
qui l'intranscendibilita del 
« momento nazionale » nel-
1'internazionalismo proleta-
rio. 

Agnelli ritiene cos) di 
aver ancorato ad un solido 
filone di marxismo teorico 
la ricerca d'una alternativa 
anche politica al • falso uni-
versalismo di chi, assolutiz-
zando la propria espcrien-
za, vuole porsi come Stato-
guida o partito-guida >. < la 
piu profonda e moderna 
teoria della nazione, che 
Bauer offre a) socialismo... 
4 il valido modo di contra-
atara le teorie del "sociali

smo in un solo paese". del
lo "Stato-guida" e d«l "par
tito-guida". imposte dai lo-
ro formulatori come dogmi 
di fede, da accettare acriti-
camente. A queste teorie 
egli contrappone (nel 1924:) 
quella che si potrebbe de-
finire... la concezione delle 
\ i e nazionali al socialismo >. 

Ma in verita la concezio
ne baueriana della « nazio
nalita > non. per caso ap-
proda alia semplice, generi-
ca (priva di specific! con
tenuti politic!) affermazio-
ne della necessity d'una 
mediazione nazionale del-
1'internazionalismo proleta-
rio: tutta costruita sulla ba
se d'una ricognizione socio
logies delle esperienze sto-
riche delle rivoluzioni bor-
ghesi e di un'astratta dia-
lettica concettuale (la na
zione moderna come «co
munita culturale» che si 
afferma « processualmente * 
sulla < comunita naturale > 
intesa come comunita d'ori-
gine, di destini, e c c ; i con
cetti di autonomia, indivi-
dualita, personality, ecc., 
usati per costruire una 
teoria della nazional'ta in 
generale) la concezione 
baueriana della questione 
nazionale non e meno fu-
mosa di quanto non siano 
le sue nozioni di socialismo 
e di nvoluzione. secondo 
un condizionamento tipica
mente secondinternazionali-
stico di tale sua problema
tica teorica. Non e un caso 
che, se Renner arriva ad 
affermare — ripudiando e-
splicitamente la problema
tica marxista della estin-
zione dello Stato — la « na
turale inclinazione interna-
zionalistica» dello Stato 
democrat ico-borghese nella 
eta deU'imperialismo ed il 
suo carattere di veicolo fon-
damentale degli interessi 
del proletariate, Bauer, dal 
canto suo, non si differen-
zia molto da queste posi-
zioni. La problematica < na-
zionalitaria >, da cui esordi-
sce, lo porta non a caso ad 
individuare nell' esperienza 
laburista il modello esem-
plare di • via al sociali
smo », attraverso una inte
g r a l ricezione dei parame-
tri della < democrazia dele-
gata » da parte del proleta
r i a t . L'astrattezza della sua 
problematica nazionalitaria 
lo conduce ad una ricezione 
acritica delle forme tipiche 
degli Stati nazionali bor-
ghesi, e mostra largamente 
campato in aria il suo ten
tative di scindere un con
cetto « autonomo > di na
zionalita dall'esperienza sto-
ricopolitica degli Stati na
zionali prodotti dalle rivo
luzioni borghesi. II nodo e 
nel punto di esordio: nella 
scissione fra Veconomia. in 
cui e esauriente la defini-
zione classistica della strut-
tura sociale moderna, ed 
una non ben definita sfera 
cultural-politico, autonoma, 
nella quale andrebbe rico-
struita la realta unitaria 
del fenomeno « nazionalita-
rio ». 

Su questa china l'elabora-
zione baueriana della « que
stione nazionale » sta tutt.i 
dentro l'onzzonte di quel 
marxismo della Seconda In
ternazionale, dal quale era 
scomparsa la critica marxia-
na dell'ideologia, ed al qua
le — fino all'elaborazione 
leniniana di Stato e rivo' i-
zwne ed alia rivoluzione di 
Ottobre — mancd la critica 
marxista della politica ed 
una ipotesi concrcta di ri-
voluzione socialista e di in
ternazionalismo, 

L'affermazione della ne
cessita di « vie nazionali » 
al socialismo, e la contrap-
posizione sempre piu diffu
sa di esperienze nazionali 
sempre piu diverse ai ten
tative di egemonia e di 
« unificazione » perseguiti 
dalla politica internaziona
le sovietica, segnano, si, la 
positiva presa di coscienza 
della impossibility per i 
movimenti rivoluzionari di 
ipostatizzare un qualsivo-
glia modello di rivoluzione 
e costruzione socialista, e 
dunque sollecitano il loro 
«ritorno » a fare i conti 
con le particolanta storiche 
delle rispettive, diverse di-
slocazioni, ma d'altro canto 
non vanno al di la della re-
gistrazione di esaurimento 
d'una ipotesi internazionali-
stica, quella « staliniana >, 
che, stoncamente datata, ha 
pero reahnente funztonato. 
Poco o nulla dicono, inve-
ce, le < vie nazionali >, sia
no esse sovietica, cinese o 
Jugoslav*, sul merito d'una 
ipotesi internazionalistica 
nuova, da costruire, oggi, 
all'attuale livello di unifica
zione mondiale a dominante 
imperialistica- Mentre que-
sto 6, in realta, il vero no-
do strategico oltre che il 
problema drammaticamente 
piii urgente per l'intiero 
movimento comunista a ri-
voluzionario, 

Giut«pp« Vtcca 

Nel pieno della lotta la campagna per la «democrazia di popolo> 

BOGSIDE: C0M1ZI0 SULLA BARRICATA 
Bernordette Devlin parla a protestanti e cottolici: « Bosta con le differenze e il fanatismo di parte: uniomoci in una lotta comune » - II pro
blema del sottosviluppo visto da Londonderry - Una citta spaccata in due - Un disoccupato spiega chi sono gli « Specials B » - Il confine di 

Fountain* Street - « Radio-Derry Libera » - Che cosa accadrd domani ? - La povertd cammina per la strada 

«Berretti verdi» torturatori 

Una scena tragica e frequente, nel Vietnam del sud. I « Berretti verdi » americani hanno catturato un contadmo sospettandolo di 
aver aiutato i guerriglieri vietcong, Ora lo « interrogano », mettendogli il pugnale sotto la gola. E' solo il primo atto, pero: quello 
che precede la tortura e, spesso, I'assassinio. Rec'ufati in larga misura fra i delinquent!' comuni, i « Berretti verdi » — come I'incri-
minazione per omicidio del loro ex-comandante, colonnello Rheault ha dimostrato — cosfituiscono un corpo di mercenari sangui-
nari e spietati 

Ore decisive per le sorti del Centro Euratom 

ISPRA sacrificata agli USA? 
Cinque grandi gruppi americani vogliono assorbire I'intero mercato comunitario per centraii nucleari ti grande potenza 
I legami fra monopoli europei e statunitensi • Un divario tecnologico destinato ad accresccrsi - C'e un'alternativa per Ispra ? 

Per il Centro Euratom. per 
la comunita. di scienziati, tec-
nici e lavoraton di Ispia, si 
avvicma la stretta di autun-
no. La mmaccia di snuntel-
lamento non e stata scongiu-
rata, ma solo rinviata. Entro 
il 1 novembre, secondo le d.' 
cisioni prese il 30 giugno scor-
so dal Consigho dei Mmistn 
delia CEE, dovrebbe essere ap-

provato un programme plunen-
nale di ricerca che rienjdera 
del destino di Ispra a livello 
comunitario. 

Ispra segna una tappa del 
fallimento della politics ener
getics comumtaria e la patpn 
te dimostrazione che ogni pro-
gramma di ricerca nucleare re-
sta subordinate neH'ambitn 
della CEE, al prppotere dei 
monopoli statunitensi Non 
siamo piu solo noi a dirlo. 

«Ormai tutti sono ranvm-
ti che a Bruxellps s: reuistra-

La CEE 
non rinnoverd 

i contratti 
oltre il 1969 
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La Commas one di-lla CEP' 

non c in HMdo di rmnovarc 
oltre il 1969 I contratti con lu 
ditte itahane che forniscono al 
Centro Nucloaro di Ispra una 
parte del personate tecnico: que 
sta impossiliilita — afferma la 
Commission? nella sua nsposta 
ad una interrogazione »- den-
va dalla lnsufrlcienza del btl.in 
cio stanziato il 4 mar?o dal 
Consiglio dei Ministn della CKE 
per i programmi nucleari della 
comunita. e soltanto il poterma-
mento del programma plunen-
nale proposto dalla Commissione 
ai governI membri potra risol 
vere questo grave problema, 
che interessa direttamente circa 
150 lavoraton. e, mdiretUmen-
te. tutti gli altri dipendenti del 
centro di Ispra. I* Commissio
ne ammrtte che < il mancato 
rinnovo dei contratti di apnalto 
potra ostacolare. in misura piut-
tosto considerevole, le tttivita 
dello sUbilimento >. 

no decisioni prese altrove », si 
afferma in un articolo appar-
so sul numero di maggio-ago-
sto di « Regione Lombarda », 
rtvista di emanaatone del CE. 
S RE.L. (Centro studi per la 
Regione lombarda) dal tito-
lo « Proposte per Ispra ft. 

La CEE si c limitata a crea-
re un mercato per l'mdustna 
nucleare. ma ora sono 1 gran
di gruppi monopolistic! a de-
cidere sullo sfruttamento Se 
condo il « primo programma 
uidicativo» del 28 aprile '68, 
la Commissione Euratom (or 
mulo la proposta di mstalla-
re entro il 1980 un minimo 
di centraii pan a una poten
za di 40.000 MWE (MW sta 
per Megawatt, che e un mul-
tiplo del Watt: un Megawatt 
e pan a 10 000.000 di Watt; la 

K E » sta ad indicare la potenza 
elettrica) per copnre 11 25 per 
cento del fabbisogno di ener-
gia elettrica nucieare. La co
munita e lnfatti tributaria dal 
l'estero del 50 per cento del-
1'approwigionamento energeti-
co, tnbuto che sahra al i5 
per cento nel 70 e al 62 per 
cento nel 1980). 

« Ma il rapporto della CEE 
del 19fi7 — e detto nell'artico-
lo citato di « Regione Lombar
da » non pub che registrare il 
fallimento di una politica ener-
getica comumtaria e nchia-
mare l'attenzione sul divario 
Europa-USA, che rende la pn 
ma tributaria della seconda 
sul piano delle tecnologie nu
cleari: il che fa df*l mercato 
europeo uno sbocco della or-
ganizzazione industnale amen-
cana del set tore ». 

Attualmente, in Europa, 
quattordicl grandi gruppi euro
pei, hanno installato o lnstal-
leranno fiSOO MWE, mentre 
cinque grandi gruppi ameri
cani si suddividono 70 000 
MWE. II divario e enorme. Ma 
esso non h imputabile sol
tanto al fatto che « moltl dei 
gruppi (europei) non hanno 
una capar-ita flnanziaria ade 
guata per affrontare un pro. 
gramma dl sviluppo industria
ls nel set tore», in quanto si 
considers competitive una cen
t r a l di 6001.000 MWE. La 
ragione e un'altrft. 

Un membro della Comml»-
alone amenrana per renergia 
atomic*. W.E. Jonhson. atima 
ob« solo 1* veodiU di S-10 om-

trail (della potenza appunto 
di 600-1.000 MWE) puo arnmor-
tizzare il costo di studi e di 
sviluppo e rendere competiti-
vi i prezzj delle centraii nu
cleari. Ora il mercato poten-
ziale della comunita fino al 
1980, per centraii di grande 
potenza, e di 40.000 MWE, pan 
cioe a una ordinazione annua 
di 4-5 centraii: un mercato 
che i 5 grandi gruppi ameri
cani operanti nel settore (Ge
neral Electric, Westinghouse, 
Gulf Oil, Combustion Enginee
ring e Bitbocock e Wilcox) vo
gliono ln'eramente assorbire. 

Ma questo assorbimento, e 
la conseguente subordinazlone 
del mercato nucleare comuni
tario ai monopoli USA, pub 
avvenire anche per la dipen-
denza e i legami fra 1 gran
di gruppi americani ed euro
pei Nell articolo di « Regione 
Lombarda» si legge mlatti: 
« Si noti ancora che delle 14 
imprese costruttrici europee, 
quattro (Siemens, Acec, Fra-
matomc, P'lAT) sono colle 
gate alia Westinghouse e due 
(AEG e Ansaldo) alia Gene
ral Electric. 

u La presenza del due piu 
grossi gruppi americani; la 
GAAA legata alia politica mi-
litare francese (la GAAA e lo 
architetto industnale del reat-
tore Essor di Ispra, di cui 
ha avuto le piu importanU 
forniture), l legami con i grup
pi finan7i:in mglesi: l'olandese 
Neratoom, cui partecipa la 
Philips: sono queste alcune 
component; di un giuoco com 
plesso che si svolge fuori del 
la organi7zazione politica co
mumtaria ». 

Noi pero diciamo: non fuo
ri, ma « dentro » l'organizza-

zione politica comunitaria. Que-
sti legami fra i grandi grup
pi monopolistic! europei ed 
americani, determine non sol
tanto l'accrescimento dell'al-
l'armante divario tecnologico 
fra la CEE e gli USA, ma la 
sempre piu acuta subordina-
zione della politica energetica 
agli interesni americani. 

E' chiaro che 1 grandi grup
pi statunitensi non hanno al-
cun intcresse a uno sviluppo 
autonomo della ricerca nuclea
re ai fini deH'impiego ener-
getico, esai hanno aolo tnt* 
reue ad aaaorbire rintero mer
cato comunitario, reoderlo 

vassal lo alia loro produzione, 
lmpedire ogm sviluppo della 
ricerca. Percib Ispra pub salta-
re. Ma a quest i piani ci si 
pub opporre, propno a eo-
minciare da Ispia. 

In Italia, fra I 4 grandi grup
pi interessati alia costruzio
ne di centraii nucleari, due so
no a purtecipazione stata-
le: IRI ed ENI (gli altri due 
sono FIAT e Montedison), i 
quali possono influire sul de
stino di Ispra, appena il go-
verno italiano riecida di as-

-•.'mere in proprio il proble
ma se lasciare o no smantel-
lare il centro Euratom. 

Non si tratta solo di un 
problema comunitario, non si 
tratta cioe di annegare nello 
ambito della CEE, e con I'ali-
bi della CEE, un problema 
che e prima di tutto italia
no: il problema dello svilup
po della ricerca nucleare Di 
cib e stato anche invest I to il 
CIPE. 

r. 9. 

L' Europa 
in guerra 

boldati rwist i (nella foto) infrangono una sbar-
ra del confine polacco: e la mattina del 1. settem-
bre 1939, I'aggressione hitleriana alia Polonia h 
in atlo a poche ore. Sara, questo, I'inizio di una 
guerra lunga e sanguinosa che terminer^ con la 
vittoria dei popoli liberi sul nazifascismo. Nells 
ricorrenza del trentesimo anniversario dell'ini-
rio della seconda guerra mondiale, I'Unita pub-
blichera — domenica 31 agosto — un inserto 
speciale di 16 pagine comprendente foto, carti-
ne, testimonianze e document! inediti. 

Dal MOftro inviato 
LONDONDERRY. 21 

P̂ er capire la questions lr-
jandes« bisogna venire a Lon-
(taodArry e guardare Bogside 
e la cittadella. E' qui che il 
problema del sottosviluppo. 
della segregation*, della re-
pressdone di una parte della 
comunita (in questo caso la 
maggioranza) salta subito agli 
oochi di chi sappia e voglia 
riconosowlo. 
La citta e fisicamente spac

cata in doe: sopra sta il cen
tro medievale. corporativo, e 
benpensante. e sotto giace il 
modemo ghetto proletano e ri-
belle. Non ho mai visto 
niente dj simile prima di oggi. 
La divisione, 1 pregiudizi di 
classe sono stati costruiti e 
ribaditi nei mattom. nelle pie-
tre. nel cemento urbano stes-
so. In alto, attorno alia Por-
tezza. all'Abbazia. alia stele 
trionfale di Guglielmo III 
d'Orange e al monumento del
le guerre di conquista britan-
niche. vive il popolo protestan-
te nelle sue Hnde casette or-
late dal tricolors della « Union 
Jack» insieme a tutto quello 
che e nspettabile, accettato, 
«buono» in questa societa: 
cioe la conformita alia rego-
la dominante tramandata nei 
secoli. 

La selva 
di tuguri 

In basso nella « palude » si 
stende la selva dei tuguri im 
posti dalla prima era indu
str ia l e i palazzoni in pre-
compresso elargiti dai piii re-
centi tentativi di « bonif ica so
ciale ». Questa e la zona catto-
hca: il 67 per cento della po-
polazione. 236.200 persone. abi-
tano il quartiere degli esclu-
si, stivati nelle casupole ad 
un piano che scendono a pre-
cipizio giii per 1 fianehi della 
collina o alloggiati negli appar-
tamentini «standard» dei caser-
moni pluripiani eretti in fret-
ta ed altrettanto rapidamente 
deteriorati. I bambini giocano 
per strada: si buttano a capo-
fitto giii per le discese nelle 
vecchie carrozzine, rc^vistando 
nella sterpaglia e nei rifiuti 
che ingombrano gli spiazzi 
vuot! di questa giungla del
la destituzione. La poverta 
cammina per strada. Gli uo-
mmi stanno sugli angoli a 
gruppi si!en7iosi ed inattivi. 
Le donne sono affaccendate 
in casa e fuori: sono loro che 
in gran parte mandano avan-
ti la economia familiare con 
il lavoro presso le fabbrlche 
di camicie per cui Londonder
ry e famosa, 

Presso gli uomini la disoc-
cupazlone e del 20-30 per cen
to. Quando il limite di soppor-
tazione e giunto al colmo ed i 
poveri levano la loro prote-
sta ecco le squadracce estre-
miste che si awentano lungo 
la nva scoscesa e vengono a 
rimettere l'ordine a Bogside 
bastonando frantumando ed 
incendiando. E' andata cosi da 
decenni. La paura della re
pression* fascists e un dato 
reale che si legge sui volti, 
che ci si sente ripetere in que
sto quartiere da chiunque si 
interroghi. Gli « Specials B » 
sono la mmaccia I'aggressione 
la distruzione. 

Sono ancora 
armati 

Fountaine Street e la via piu 
alta di Bogside. Corns a fian-
co del ctihtello A monte e pro-
testante. a valle e cattolica. E' 
qui che si sono avuti alcuni 
degli uicidenti piii gravi degli 
ultimi tempi. Ho visto le fine-
htre sfondate, le porte brucia-
te, le case e le botteghe de
vastate. A monte le abitazioni 
(protestanti) sono iniatte. A 

valle quelle cattoliche sono sta
te tutte piu o meno grave-
mente colpite da una forsen-
nata ira. Quando ci sono an-
dato il bulldozer stava com-
pletando la triste opera di de-
molizione di quello che una 
volta era il focolare di una 
famiglia cattolica la cui uni-
ca colpa e stata quella di abi-
tare troppo vicmo al settore 
protestante. Ai vicoli di ac-
cesso che scendono a Bogside 
CJ sono ancora le barncat? 
guardate a vista dai « vigilan 
ti » cattollct. La gente di Foun
tain ? Street era stata colta 
impi'eparata. Per questo subi
to dopo sono stati eretti gh 
SDarramenti. Per questo si e 
dovuta organizzare l'autodife-
sa. Per questo Bogside ha re-
sistito a qualunque intrusione 
e non molla neppure oggi la 
vigilanza. Lo esercito inglese 
non ha risol to la questione 
fondamentale. Gli «Specials 
B » sono ancora armati. 

«r Nessuno osera andare a 
togliere lo-o t /ucili e le pi
stole che tengono sotto ti let-
to » cl viene fatto o&servare. 

Sono stato accompagnato in 
giro da Dermott Mclenagttan, 
ventenne, disoccupato, nato e 
creeciuto a Bogside. Nel suo 
modo aobrio, col «uo tort* • 
genuino accento irlandese mi 
aplega come sono andate le co
se oggi, lert, da sempre. 

Oh «Specials B » sono U 
braccio armato dei padroni. 
Vennero oostituiti eon la na-
scita dello Stato aeparato del-
llrlanda dal oord, Erano aqua* 

dr« di volontari protestanti 
nei casi di «emergenza» e stru-
mento di rottura oontro ogm 
agitazione non solo nazionali-
sta. ma anche sindacale. Una 
forza padronale contro la to-
surrezione e contro la disoc-
cupazione. « Adesso che la gen
te cormncia a svegliarsi gli 
"Specials B" tornano alia oa-
nca» — dice Dermott — 
« ora che la disoccupauone • 

le cattive condiziom di vita 
toccano anche 1 lavoraton pro
testanti oltre cne 2 cattohei. 
ecco che la destra risuscita lo 
spettro nazionalista ed il fan-
tasma della ostihta religiosa. 
In questo modo sperano di 
spostare e confondere il ve
ro conflitto alia base di que
sta societa ». E' stato a Foun
taine Street che una settima-
na fa Bernadette Devlin e 
salita su una barricata e si e 
nvolU alia gente cattolica cha 
l'applaudiva dietro di lei «d 
alia foua protestante coe la 
ascoltava incredula ed ostile 
dall'altro lato della strada. 

« Pario a nome di tutti 1 In-
voratori cattolici e protestanti. 
Doobiamo capire che i nostri 
problemi sono gli stessi. Baste 
con le differenze ed il fana
tismo di parte. Uniamoci in 
una lotta comune per il mi-
ghoramento delle condizioni dt 
vita di tutti 11. 

E" la stessa Bernadette che 
mi racconta I'episodio. Nelle 
drammatiche circostanze attua 
h e stato un gesto coraggioso 
da parte sua, quasi disperato. 
E' stata la riaffermazione del 
prmcipio fondamentale sul 
quale era stata basata sin dal-
l'mizio la campagna della « de
mocrazia del popolo». «II 
guaio e che gli eventi sono 
andati piu m fretta di noi. 
Politicamente non siamo pron-
ti. Per il momento abbiamo 
potuto organuaare solo 1'auto-
difesa, ma che cosa succede-
ra la prossima volta? II com
pile organizzativo che ncade 
su di noi e enorme. Bisogna 
dare alia gente la coscienza 
e la forza che il loro spirito 
combattivo ed aperto si me-
rita. Hai visto Bogside: so
no tutti uniti, vogliono solo 
vivere in pace e nella giusti-
zia, ma sono sotto assalto. 
Che cosa accadra domaru; Lo 
esercito non e una protezio-
ne sufficiente. Vogliamo un 
mutamento radicals dell'mte-
ra situaaone. Non abbiamo 
nessuno a cui nvolgerci salvo 
capire che tutto dipende uni-
camente dal nostro sforzo di 
autorganizzazione ». 

Microfono 
della Uberta 

Bernadette, col volto segna-
to dalla fatica e dalla man-
canza di sonno di queste gior-
nate, era in procinto di parti-
re per New York dove avreb-
be nvolto il suo appello di 
solidaneta coi diritti del po
polo irlandese. I suoi compa-
gm di lotta continuano qui il 
difficile compito di incoraggia-
re, sostenere, organizzare que
sta comunita che ha trova-
to adesso la energia e l'uruta 
necessane a resistere. « Siamo 
tutti uniti in questo » esclama 
una anziana donna che si av-
vicina al nostro gruppo, « an
che due preti cattolici ci han
no aiutato a difenderci alle 
barncate quando l'attacco si 
e fatto piu pesante ». « Lo ve-
di da te stesso qual e la rea-
zione. Le donne sono le piu 
decise». Questo mi dice Ray 
Boumett, uno dei giovam" che 
si sono battuti la settimana 
scorsa e che negli ultimi cin
que mesi hanno istituito la 
« Radio Derry libera ». « La 
stazione trasnuttente e appe
na una sea tola, un microfo
no e qualche filo » — dice Ray 
— « abbiamo raccolto i soldi 
fra di noi. Trasmettiamo ogm 
giorno da mezzogiorno alle 
due e dalle otto alia mezza-
notte su duecento metn on-
de medie. Abbiamo avuto un 
grande successo. Facciamo un 
giomale parlato, Riferiamo co
sa dice la stampa borghese e 
poi spieghiamo ccme stanno 
dawero le cose m realta. Di
ciamo pane a) pane. A volte 

usmmo anche parole grosse per 
most rare la stupidita della 
propaganda conservatrice, e 
nncuorare la popolazione. Fa 
bene al morale della gente 
Ci ascolta tutta Derry a ciri 
diciamo di abituarsi a non 
dipendere da alcuno ma a 
contare solo sulle propne for-
ze. E soltanto da questo che 
pub venire la rinascita dl 
questa localita e di questa re
gione. L'assalto alle Uberta ci-
vili. al diritto stesso di esisten-
za ^ forte Non e sbagliato 
usare la parola fascismo per i 
seguaci di Paisley che si aggi-
rano per il paese e sono pron-
ti a tutto. II govemo union;-
sta e una dittatura appena 
mascherata che sfrutta la fi-
ducia della maggiorarua del
la popolazione grazie alia con 
fusione sul terreno religioao 
e nazionale. Ma d'altro lato 
come puoi spiegare che nelle 
zone mdustriali, nei quartien 
operal dl Belfast, dov# i la-
voratori di entrambe le conies-
sionl sono integrati nello 
steeeo quartiere a nello stes
so lavoro non ci sono stati In
cident! di aorta?». E questo 
mi sembra il eommento pit 
esemplare, quello che sorge 
dalla cose e dafll uonimi, lao-
dove la rafioaa, la eoaelenaa 
dl clasae. la volonta dl vt***a 
a lottare uniti par no* vtsa 
migllora ha prevalao • tndka 
ora la via par 11 futuro, 
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