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Un processo di ricomposizione che fa da 
supporto alle attuali manovre della destra 

L'ideologia 
del neof ascismo 

Un tentativo di « decollo» culturale attorno ai due poli della dema-
gogia e della reazione — Una passerella fra qualunquismo e con-
servazione classica — « Contro ogni democrazia e ogni socialismo» 

Ncl corso di un quarto 
di secolo il processo di 
stratificazione e riaggrega-
zione dell'eredita del fasci-
smo classico, quello vinto 
nel 1945, e stato prcssoche 
continuo. Non soltanto dal 
punto di vista politico, ma 
anche dal punto di vista 
ideologico. II fascismo e 
stato un «mostro» (per 
dirla con Bertolt Brecht) 
anche in quanto il suo vita-
lismo nasceva da varie e 
non univoche ideologic c a 
varie e non univoche ideo
logic (e protezioni) pote ri-
correre dopo la sua disfatta 
in campo aperto. Non si 
pud dunque parlare, oggi, 
di un'unica ideologia neofa-
scista, ma dci diversi filoni 
di questa ideologia, che si 
sono venuti rinnovando ed 
enucleando in una sorta di 
processo trasformistico; ma 
soltanto di recente un tale 
processo di ricomposizione 
e venuto riassumendo i suoi 
contorni tradizionali, attor
no ai due poli della dema-
gogia e della reazione. 

Fin verso il 1960, nella 
temperie della guerra fred-
da, il neofascismo si e ri-
presentato in Italia come un 
movimento di « rigurgito » 
o di « riflusso » del passa-
to, come un residuato stori-
co del ventennio; e fino ad 
allora poteva essere anche 
sufTiciente insistere sul bi-
lancio fallimentare dei suoi 
metodi di governo, sugli a-
spetti grotteschi del suo re
gime, sul crollo, la fuga, il 
tradimento dei suoi gerar-
chi. Col luglio del 1900 il 
tentativo di reinserire i 
gruppi neofascisti nella ge-
stione del potere cadde gra-
zie alia mobilitazione con-
troffensiva delle masse, del-
le nuove generazioni ope-
raie, e quindi con 1'appor-
to di una nuova leva anti-
fascista, con la saldatura 
fra questi elementi e la tra-
dizione ciellenistica. 

II cambio 
della guardia 
Ma cio presentava gia un 

doppio significato: se il mo-
mento egemonico appartene-
va sempre aU'antifascisino, 
il neofascismo tradizionale 
e nostalgico entrava in cri-
si, e avrebbe dovuto com-
piere un completo giro di 
boa, per • risollevarsi da 
quello scacco e ripresentar-
si ad un altro appuntamen-
to. Ma anche le premesse 
di questa seconda reincar-
nazione erano gia state 
poste. 

Con gli anni sessanta il 
ciclo cambia per tutti, sul 
terreno politico e su quello 
ideale. A ridosso delle « le-
zioni > e delle < testimonial 
ze > sul fascismo-anlifasci-
smo che seguono al luglio 
sorge e si va afTermando 
nel paese un confronto, ani-
mato da diverse tendenze, 
che rinnova 1'intera storio-
grafla sul fascismo e con-
tribuisce a rendere impene-
trabile tutta una parte del
la societa italiana al ritorno 
offensivo delle forze antide-
mocratiche. Dall'altra par
te della barricata si comin-
ciano a registrare i primi 
segni di una piu sottilc e 
vasta manovra insinuante, 
di un decollo « culturale > 

ancora appena abbozzato 
del neofascismo, che si ri-
collega ad alcuni elementi 
internazionali e della tradi-
zione italiana, selezionando-
li da un materialc che si e 
venuto accumulando nel 
tempo. 

Tutto cio comporta la cri-
si di quelle posizioni, a 
lungo maggioritarie, che 
erano vissute o avevano ve-
getato all'ombra dei poteri 
costituiti, il cambio della 
guardia alia testa del MSI, 
nel rilancio che si va pre-
parando, fra laccrazioni an
che acute, di una piu am-
pia alternativa antidcmo-
cratica. Sopravvive l'ideolo-
gia corporativa, ma arric-
chita da tutta una serie di 
motivi da « grande destra 
nazionale », > mentre la tat-
tica neofascista adotta la 
parola d'ordine della lotta 
contro la « partitocrazia », 
la cui paternita e tuttavia 
della destra economica e 
politica avversa all'interven-
to pubblico e delle masse 
nel processo di sviluppo del 
paese. 

I «miti» 
deirirrazionale 

Ma che cosa vuol dire 
« protezione > aceordata al 
neofascismo, cosa significa 
« trasformismo » a proposi-
to del cammino percorso o 
ripercorso dalle sue ideolo
gic? 

Significa che i residui neo
fascisti nello spazio di ri-
serva consolidato e goduto 
durante gli anni del centri-
smo, dominati pienamente 
dalla teoria degli opposti 
estremismi e soprattutto 
dalla discriminazione antio-
peraia ed anticomunista, 
nonche dalla prassi della di-
visione sindacale hanno po
tato trovare adeguati « ca-
nali» per coltivare e cre-
scere il vecchio ceppo non 
reciso. Emblematico e, . in 
questo periodo, il ruolo 
svolto da II Borghese (rivi-
sta e casa editrice), che ha 
contribuito a creare una 
< platea > di virulento mal-
contento, moralistico ed e-
versivo, indirizzato contro 
le sinistre ma anche contro 
le istituzioni parlamentari 
e repubblicane, un malcon-
tento nutrito di tenaci suc-
chi reazionari e di destra 
(anche « cattolica », anche 
« liberate »), che in qualche 
modo ha gettato una passe
rella, un ponte, come oggi 
si vede, fra un certo fondo 
< qualunquista > di strati 
medio-borghesi e i settori 
della conservazione classica 
piu ideologizzata, e infine 
anche verso il settore piu 
propriamente «neofascista». 

Ad una funzione piu ri-
servata e ristretta, ma qua-
Iificante e incisiva si e ri-
volta, in questa fase di tran-
sizione e di rielaborazione, 
l'attivita dell'editore Volpe, 
che ha pubblicato qualche 
libro del vecchio storico e 
nell'ultimo decennio ha svol
to un'opera in un certo 
senso destinata alia forma-
zione di un nuovo quadro 
ideologico, mescolando in-
sieme la « critica alia demo
crazia > (talc il titolo di 
una collana), la saldatura 
col neofascismo europeo, 

Vincenzo Nardella 

Noi accusiamo! 
I mesi di lavoro per inventare un colpevole: 
Valpreda. Come si svolge la strage di Piazza 
Fontana. Come si costruiscono i falsi testimoni. 
Come si eliminano quelli veri 

324 pagine, 1.000 lire 

Jaca Book 

con UNITA VACANZE 
eccezionale! 

PASQUA a CUBA 
DAL V AL 10 APRILE YIAG6I0 IN AERE0 - L 305.000 
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a: 
UNITA VACANZE • Vial* Folvio Testi, 75 
20162 MILANO - Ttl. 64.20.851 int. 225 

specialmente f r a n c e s e 
(Drieu La Rochelle, Barde-
che, Serant ecc) , non sen-
za qualche collegamento 
con l'estrema destra tede-
sca, non esclusa la destra 
cattolico-bavarese di Strauss, 
il recupero di Julius Evola, 
teorico dell' irrazionalismo 
aristocratico, e di molti al-
tri filoni della vecchia ideo
logia fascista, dal nazionali-
smo al sindacalismo rivolu-
zionario e, naturalmente, al-
ranticomunismo. Grandi no-
mi, come motivi portanti, da 
Sorel a Maurras, a Nietzsche 
a Pareto, fino ai saggisti 
spagnoli, ai Codreanu e Sa-
lazar, mai rivisti criticamen-
te, ripresentati in una co-
stante luce di ambiguita 
apologetica, fra fascismo e 
nazionalfascismo, sul filo 
ambiguo di una ricerca ed 
ambizione ideologica, al li-
mite della cultura e della 
politica. Se le edizioni del 
Borghese erano e sono ri-
volte ad un piu largo pub
blico, comuni sono talvolta 
i collaborator!, primo fra 
tutti Giuseppe Prezzolini. 

Ecco dunque, senza en-
trare in ulteriori particolari, 
il quadro di un'« ideologia > 
in via di ricostituzione or-
ganica. II giuoco delle al-
leanze, degli ammiccamenti, 
delle conversioni e delle 
eonvergenze risulta abba-
stanza evidente, pianificato. 
II tema e sempre quello de 
« II Fascismo e il mondo 
d'oggi », come suona un ti
tolo di Gaucher. II « Fasci
smo », come si sara nota-
to, sempre con la maiuscola. 

In questa « marcia di av-
vicinamento», vale il di-
scorso fatto da Evola, che 
ha avuto qualche riconosci-
mento da Almirante, anche 
se questi tende a usufruire 
liberamente d'ogni apporto, 
a utilizzare i « miti» deirir
razionale, della contestazio-
ne e della contro-contesta-
zione' indirizzandoli contro 
« idoli » della nostra demo
crazia e del nostro sociali
smo. Evola comincia, ad 
esempio, col respingere la 
designazione (altrui ) di 
< neofascismo >, l'idealizza-
zione del passato, e segna 
cosi un punto di distacco 
dallo stadio della « nostal
gia », nel tentativo di far 
breccia su un nuovo orien-
tamento delle giovani leve: 
< La "nostalgia" e la mito-
logizzazione a poco servono 
— scrive — e non si pud 
far risuscitare Mussolini o 
fabbricarne uno nuovo su 
misura, dato che la situazio-
ne attuale e notevolmente 
diversa dalla congiuntura 
che rese possibile il fasci
smo secondo quel suo aspet-
to storico ». 

Complicity 
palesi 

Quindi correzione e rin-
giovanimento del fascismo, 
sulla base delle sue < poten-
zialita >. II discorso e quel
lo solito del < cio che e vi
vo e cio che e morto», ma 
per resuscitare non per sep-
pellire. Cio che del vecchio 
fascismo rimane e la « pre-
cisa presa di posizione con
tro ogni democrazia e ogni 
socialismo». Tutto questo 
comporta la sospensione o 
modificazione ( letterale! ) 
delle « strutture vigenti », 
giacche, in mancanza di me-
glio, la formula del « costi-
tuzionalismo autoritario > 
puo « venire accettata »! II 
< vero Stato > ( fascista ) 
non sarebbe, secondo que
sto teorico, in contrasto con 
la decentralizzazione, ma 
accanto alia Camera Alta 
dovrebbe restaurarsi (fon-
darsi) una Camera Bassa o 
Camera Corporativa. In piu 
— e questo e evidentemen-
te I'essenziale — la formu
la del « politicizzare le mas
se > deve essere respinta 
giacche « la gran parte di 
una nazione sana e ordina-
ta non deve occuparsi di 
politica > (il comando spet-
ta a pochi). Cosi, «il trino-
mio fascista "autorita, ordi-
ne, giustizia" mantiene, 
per Evola, una inconcussa 
validita >. 

Questo il retrotcrra della 
operazione « revisionista > 
condotta dal MSI a partire 
dal 1969. Tale la diploma-
zia ideologica condotta di 
sotto banco dalla destra bor
ghese e dal neofascismo di-
chiarato: una diplomazia e 
una manovra che implicava* 
no gia, verso la meta degli 
anni sessanta, dopo it rove-
sciamento popolare del go
verno Tambroni e poco pri
ma del 1968, la disccsa in 
campo, piu o meno occulta 
e tempestiva, dei poteri del-
lo Stato, delle forze capita-
iistico-reazionarip contro le 
forze popolari e democrati-
che. Con la benevolenza 
protettiva deH'imperialismo. 

• . S. 

TRE GOVERNI IMPEGNATI NELLA REPRESSIONE 

Un blocco stradale a Belfast 

Le operazioni dell'esercito inglese in Ulster sono riconosciufe illegali, ma Londra Irova il modo, con un espedienfe parlamentare, di giustifi-
care I'intervento milifare e le nefandezze che lo accompagnano - Un soilofondo di prevaricazioni, coercizione e brufalifa - L'arresfo dei 
dirigenli del movimento repubblicano - « L a lotta va tenuta sul terreno della giustizia sociale: lavoro, casa, voto, garanzie costituzionali» 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA. febbraio 

L'esercito britannico in Ul
ster agisce in maniera illega-
le. Questo non e un giudi 
zio politico ma il solenne de
liberate a cui aveva dovuto 
giungere lo stesso capo della 
magistratura nord • irlandese 
Sir Robert Lovvry nell'accetta-
re il ricorso presentato dai 
d e p u t a t i socialdemocrati-
ci John Hume e Ivan Cooper. 
I due erano stati indebita-
mente condannati per non 
aver obbedito all'mgiunzione 
di disperdersi durante un co-
mizio a Derry nel settembre 
scorso. Gli arresti, gli inter
rogator]', i blocchi stradali. le 
perquisizioni personali e do-
miciliari, lo scioglimento di 
assembramenti e tutte quelle 
altre operazioni di polizia che 
le truppe assolvono da tre 
mesi nelle sei contee ulsteria-
ne costituiscono un abuso di 
potere. Non e'e mai stata al-
cuna base costituzionale e giu-
ridica per tali funztoni. 

La sentenza del Lord Chief 
Justice di Belfast ha colpito 
gli ambienti politici inglesi. 
Airimprovviso veniva a man-
care. anche formalmente. ogni 
Iegittimita ad un tntervento 
militare che le correnti de-
mocratiche irlandesi condan-
nano con ben altre prove e 
argomenti. Per rimediare alia 
clamorosa « svista > procedu
r a l . il governo ha dovuto va
ra re un emendamento d'ur-
genza. Stesura, pubblicazione. 
presentazione ai Comuni e ai 
Lords e approvazione finale 
del testo sono state realizza-
te nel tempo record di sette 
ore L'ecceztonale primato di 
velocita e servito a rendere 
perfettamente legale il com 
portamento <tllegale> dei sol 
dati: va)e a dire ad estende-
re ad essi il beneficio della 
sospensione di tutte le garan
zie civili che. da 52 anni. gra-
zie alio Special Powers Act 
(1920). regolano ramministra-
zione della giustizia nel terri-
torio « britannico » dell'Ulster. 

Non e stato solo Heath a 
volersi precipitosamente co-
prire le spa lie Anche il lea
der laburista Wilson si e su-
bito unito al governo dicendo 
che non era ammissibile Ia-
sciare « indifesi » i ragazzi in 
uniforme. alia merce dei sa-
crosanti controreclami delle 
loro vittime. Cosi rimperio 
della forza e stato ristabilito. 
Eld ecco I'autorevole commen-
to del Consiglio Nazionale per 
le Liberta Civili: « L'attentato 
di Aldershot viene sfruttato 
per mobilitare 1'apparato po-
liziesco delk) stato. Avevamo 
gia previsto che la legalita del
le azioni delle forze di sicu-
rezza sarebbe stata contestata 
davanti ai tribunal!'. Avevamo 
anche messo in guardia fin 
dal dicembre scorso — conti 
nua il CNLC inglese — con 
tro il successivo tentativo par
lamentare di assolvere I'opera-
to militare >. II condono re-
troattivo di tutte le azioni del
l'esercito inglese e stato infat-
ti sanzionato dalla Camera. 

Ancora una volta bisogna ri-
cordare quale sia il aottofoodo 

di prevaricazioni, coercizione e 
brutalita che si agita sul 
c teatro di guerra > irlandese 
e che si riflette in modo tan-
to significativo sul sistema de-
mocratico della < vecchia In-
ghilterra » 

In questo quadro discutia 
mo pure della « violenza >: di 
quella che viene dalle istitu
zioni dello stato e di quella 
che invano si vorrebbe ridur-
re sotto la definizione di «ter 
rorismo » quando si tratta in 
vece di una risposta larga. a 
van* livelli. attraverso la resi-
stenza popolare e la campa^na 
per il lavoro. la giustizia so
ciale e i diritti civili. E' pro-
prio la mancanza « storica > 
di queste prerosative fonda 
men tali che inchioda piu che 
mai rinehilterra nella c palu-
de » irlandese. 

L'attentato di Aldershot va 
inserito in questo panorama 
sottolineando soprattutto I'uso 
che l'establishment ne va fa-
cendo per un uI»priore rilan

cio della gia grave spirale re-
pressiva. Sfruttando una serie 
di circostanze niente affatto 
chiare e Teco ossessionante 
sollevata dai mass media sul 
tragico fatto di sangue. Lon
dra e riuscita a imporre a 
Dublino l'arresto dei dirigen-
ti del movimento repubblica
no: un obiettivo a cui nurava 
da tempo con pressioni, ma
novre a provocazioni di vario 
genere. 

I documenti non mancano 
in proposito. Oggi il presiden-
te del « Sinn Fein ». Tom Mc 
GioIIa (per il momento sot-
trattosi aH'arresto) ha reso 
questa dichiarazione: «II no
stro e un partite politico de
mocratic©: una autentica for
za di opposizione che il regi
me conservatore della repub-
blica troverebbe conveniente 
allineare al servizio degli in-
teressi inglesi. La notizia del-
I'attentato 1'ho appresa dai 
giornali e sfido il governo di 
Dublino a dire quale sia la 

imputazione contro di noi». 
Se 1'Ulster e governata da 
mezzo secolo con misure ec 
cezionali che violano ripetuta-
mente la convenzione europea 
sui diritti delTuomo, l'Eire 
non scherza: la'legge sulla 
c sicurezza dello stato > pud 
essere invocata, in pratica. 
contro chiunque venga addi-
tato dalle autorita come « ne-
mico > dell'assetto costituzio 
nale. 

Non avendo mai riconosciu-
to la spartizione imperialista 
delle due Irlande. 1'IRA e na
turalmente I'avversario perma 
nente del partito di maggio-
ranza Fianna Fail e del primo 
ministro Lynch che. repubbli-
cani solo a parole, si sono 
sempre adagiati nel compro-
messo con ITnghilterra. 

Ofto esponenti del c Sinn 
Fein » socialista (i cosiddetti 
c officials ») e una trentina di 
« provisionals » (nazionalisti) 
sono adesso in prigione. Chi 
sono questi uomini. che cosa 

rappresentano, a che cosa a-
spirano? Due settimane fa ave
vamo parlato a lungo con Tom 
McGiolla nella sede del Sinn 
Fein di Gardiner Place a Du
blino. Eravamo aH'indomani 
della marcia dei 50 mila a 
Newry. nel clima di fervida 
partecipazione popolare dopo 
il delittuoso eccidio dei tredi-
ci mnocenti sotto il fuoco dei 
« paras » a Derry. « La prote-
sta di massa che era comin 
ciata con la campaana dei di
ritti civili nel 1968 69 ritoma 
ora impetuosa per le strade 
del nord Irlanda sfidando gli 
editti del regime e dell'eser
cito inglese — mi aveva det-
to McGiolla — la gente sente 
che si deve rompere con un 
passato imperialista e spezza-
re le catene del dominio in
glese. Secondo noi la lotta va 
tenuta sul terreno della giu
stizia sociale: lavoro. casa. vo
to. garanzie costituzionali e ci
vili. II pericolo owiamente e 
che la questione nazionale. se 

I l potenziamento dei sisfemi a t tua l i e i l lancio d i nuove tecniche in URSS 

I trasporti del futuro 
I velivoli capaci di decollate dal feffo delle case o dai marciapiedi mobili delle citta - Le coslruzioni prefab-
bricafe spedife per via aerea • Convogli per passeggeri viaggeranno come se fossero petrolio neH'oIeodolfo 

MOSCA. 25 
Come saranno i trasporti 

fra qualche decennio? Men
tre il lettore vuo!e udire cual-
cosa d'insolito. di diverso dal
la realta del presente. la pre-
visione formulata dallo scien-
ziato e condizionata dai 11-
miti del possibile nel campo 
dello sviluppo della scienza e 
della tecnica. Come valutare 
in base a questo punto di 
vista il futuro sviluppo dei 
trasporti? 

Innanzitutto non si deve at-
tribuire troppa importanza 
all'eventuale comparsa di pic-
coli velivoh. capaci di decolla-
re vertical men te dal tetto di 
una casa. o ai marciapiedi mo 
bili nelle citt&. Questi tipi di 
trasporto avranno senza dub 
bio una loro funzione. che 
non sara perd la piu impor 
tante. 
- Lo sviluppo piu vertigmoso si 
avra con altri mezzi: un au-
mento del peso e della velo 
cita del treni merci, per esem
pio. Compariranno treni per 
passeggeri capaci di muo-
versi lungo rotale e guide su 
un cuscino d'aria. L'uso dei 
containers si diffondera in 
modo notevole. Si sviluppera 
inoltre l'aviazione per brevi 
tragitti e a decollo verticale. 
si diffondera l'aviazione su 
personica e i trasporti aerei 
di merci progrediranno con 
un ritmo elevato E' egualmen 
te indubbio che si avra uno 
sviluppo della motorizzazio-
ne Indlviduale e che saranno 
costruite strade con controlli 
automatici e telecomandl per 
il traffico veloce. 

Noi non cl siamo post! 11 
problema della scomparsa di 
determinati tipi odfeml di 
mezsl di trasporto. L'obiettlvo 

e diverso: occorre accrescere 
gradualmente 1 pregi d'ogni 
tipo di trasporto ed elimi-
nare i «difetti» con la com 
binazione dei vari tipi. Percio 
le prevision! devono riguar 
dare innanzi tutto una spe-
cializzazione razionale del tra
sporti: ogni carico deve tro
vare il suo posto nel flusso 
dei trasporti. 

Quali direttrici dello svi
luppo ci setnbrano partico-
larmente promettenti? Le fer-
rovie devono essere liberate 
dal compito del trasporto del 
petrolio e dei prodotti petro 
lifen. A questa funzione do-
vranno essere adibiti gli oleo-
dotti e in parte le petrolie-
re. Occorre inoltre liberare le 
ferrovie dal trasporto dei pas 
seggeri a grande distanza: 
cio spettera all'aviazione. In-
fine, per i trasporti di grandi 
carichi a breve distanza (100-
200 chilometri) converra com-
binare i trasporti ferroviari 
con quelli automobilistici. 

NellURSS si prevede anche 
uno sviluppo dei trasporti 
ferroviari rapidi. Sulle linee 
di tipo comune potranno es 
sere sviluppate velocita di 200-

| 250 chilometri orari. mentre 
per le velocita superior] ai 
300 chilometri occorrera co-
struire linee special!. 

Gli autotrasporti diverran-
no in futuro il principale ti
po di trasporto fra una citta 
e 1'altra. A tal fine occorrera 
superare il loro principale di-
fetto, che e il grande dispen-
dio unitario di lavoro quan
do si usano macchine dl plc-
cola portata, Una delle diret
trici pronosticabili dello svi
luppo e la costruzione di au-
totrenl dl 100-200 tonnellate 
con trattrici da roille cavalli 
e plft. 

Persino In un lontano futu
ro il problema della sostitu-
zione dei moton a combustio-
ne interna non si porra. Un 
obiettivo piu realistico per il 
periodo che ci separa dalla 
fine del secolo e la scomparsa 
degli autoveicoli nelle citta: 
la circolazione urbana si fon-
dera suH'uso di elettromobili 
con accumulator! ed elementi 
di combustibile. 

Nel sistema generale del 
trasporti acquistera un ruolo 
sempre piO grande l'aviazione, 
che col tempo potra offrire 
ai passeggeri un gran mime 
ro di tipi di apparecchi. da-
gli aerotaxi ai supersonici. Nel
lo stesso tempo compariran
no aerei per il trasporto delle 
costruzioni prefabbricate. delle 
attrezzature industriali ecc. 

Un ruolo molto maggiore di 
quello od'erno spettera ai tra
sporti continui, ossia alle con-
dotte. Attualmente siamo abi-
tuati soltanto agli oleodotti 
ed ai gasdotti. ma e piena
mente possibile realizzare con-
dotte anche per i mineral!, i 
prodotti agticoli. il trasporto 
dei containers. In ogni caso 
sono gia stati fatti i primi 
passi in questa direzione. In 
Georgia funziona una con
dotta. ove una differenza di 
pressione non superiore a 
0.15 atmosfere consente - lo 
spostamento di un carico di 
trenta tonnellate con una ve
locita di sessanta chilometri 
orari. Si pu6 supporre che in 
futuro il trasporto idraulico 
e pneumatico potra essere uti-
lizzato per quasi tutti i tip! 
di merce. - -

La sicurezza, I'alto livello di 
automazlone, i bassi cost! e 
la produttivita di questi tra
sporti offriranno ample pos-
•TbiliU d'utUluaxlone delle 

condotte non soltanto per le 
merci, ma anche per i convo
gli per passeggeri. 

Possiamo pronosticare an
che un'ampia ricerca di nuo-
vi tipi di trasporti. Si trat-
tera anzitutto degli hovercraft 
per ! terreni paludosi e ne-
vosi. necessari in molte regioni 
dell'Estremo Settentrione e 
della Siberia, ove per molto 
tempo mancheranno strade 
moderne. Si stanno studian-
do mezzi di trasporto subac-
queo. che potranno funziona-
re per tutto l'anno. indipen-
dentemente dalle cond:zioni 
meteorologiche. 

Un posto particolare nelle 
previsioni spetta ai trasporti 
all'interno delle citta. Nella 
epoca della motorizzazione 
privata di massa il ruolo dei 
trasporti pubblici non dimi-
nuira affatto. Indubbiamente 
fra quest: trasporti primegge-
ra la metropolitana, che perd 
e efficiente soltanto in caso 
di grande densita del flusso 
dei passeggeri. Riteniamo che 
non sia giusto che le citta re-
lativamente piccole aspirino a 
una metropolitana, per avere 
«tutto come nella capitate ». 
E* piu realistico e meno co-
stoso (circa di tre, cinque vol
te) realizzare le linee tranvia-
rie rapide. sotterranee soltan
to nella parte centrale della 
citta. LA combinazione otti-
male dei trasporti stradali e 
non stradali e il loro collega 
mento con le linee suburba-
ne sono ci6 che consente di 
risolvere razionalmente il pro
blema del traffico nelle citta 
e nei loro dintornl. 

A. CORINOV 
Presidente della Commix-
stone permanente dell'Ac-

• cademia delle Scieme del-
IVRSS per lo sviluppo dei 

trasporti 

forzata in modo premature 
possa venire isolata e stru-
mentalizzata dai tre governi 
interessati per costruirvi su 
un altro compromesso che la-
sciando inalterati i rapporti 
di potere esistenti. ricaccereb-
be indietro ogni rivendicazione 
popolare e soffocherebbe l'a-
vanzata verso il socialismo. Lo 
scontro al nord e solo una 
parte della nostra piattaforma 
politica che non trova solu-
zione di continuita al sud. Noi 
contestiamo le scelte di fon
do di Lynch e del Fianna Fail 
e ci battiamo per lo sviluppo 
e la rinascita di tutta 1'Irlan-
da libera >. 

Questa. in sintesi. e la posi
zione del Sinn Fein socialista. 
Non a caso il progressivo ra-
dicalizzarsi della sua posizio
ne ne ha fatto ora l'obbietti-
vo primo della repressione in 
cui sono impegnati in vario 
modo, i tre governi conserva-
tori di Dublino. Belfast e Lon
dra. neH'interesse supremo del 
sistema. 

I tentativi di screditare. di-
videre e provocare il movimen
to repubblicano si sono molti-
plicati in questi anni. I servi-
zi di controspionaggio inglesi 
si sono mantenuti molto atti-
vi. la collaborazione con la po
lizia irlandese si e intensifi-
cata. Infiltrare 1'IRA. spinger-
la ad azioni awentate e oon-
troproducenti, farla cadere nel 
tranello di situazioni fallimen-
tari e sempre stata l'ambizio-
ne piu alta degh' agenti te-
greti britannici. Gli esempi 
abbondano. Vogliamo dame 
uno solo, notissimo. che com
pare anche nell'inchiesta del 
Sunday Times pubblicata in 
questi giorr.i in volume dai 
« Penguin Books >. 
- Ai primi del '69. il capo 

dellTRA Cathal Goulding ven-
ne chiamato a Londra da un 
certo ccapitano Peter Marhkan 
Randall > che da un ufflcio 
d'assicurazioni di Oxford 
Street gli offriva di acquista-
re una partita d'armi. U Ran
dall andd poi a Dublino. do
ve rimase per due mesi. cer-
cando di conquistarsi la fidu-
cia dei suoi interlocutori. Le 
sue domande sulla organizsa-
zione. la sua richiesta insisten-
te di visitare i «campi di 
addestramento > dell'IRA fini-
rono per tradirlo: c RandaB » 
era un nome fittizio sotto il 
quale si nascondeva un emis-
sario delllntelUgence Service 
britannico. 

L'elenco potrebbe oontinua-

Se: la manovra e il complot-
) sono parte integrate di una 

strategia che mira a liquida-
re, non 1'IRA. ma la lotta per 
il riscatto che si esprime at
traverso tanti e diversi cana-
li politid nel tormentato pa
norama irlandese. Ripetiamo 
un interrogativo che abbiamo 
avuto occasione di sollevare 
piu volte ne] recente passa
to: chi usa per intero la vio
lenza istituzionale, .chi sono 
i veri c terroristi», chi fa del
la cospirazione l'arma punU-
ta contro la liberta del popo-
lo irlandese? -

Antonio Brondhi 
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