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Perche il « caso»Defregger 

non accenna a sbiadire 

II cattolicesimo 
teutonico» 

I RETROSCENA DELLA TRAGEDIA DEL POPOLO IRLANDESE 

L'« a flare Defregijer » non 
accenna a sbiadire. 

La stampa tedesca, in pri-
mo luogo, e quella mondia-
le seguitano a tenere sotto 
il fuoco il vescovo ausiha-
re di Monaco refponsabile 
dell'eccidio di Filetto. La 
magistratura italiana si e 
mossa. II Consiglio comu-
nale deU'Aquila (e^cluso il 
missino) si e levato a re-
clamare giustizia nonostan-
te 1'invipcnta, ma sommes-
sa, reazione d<-i canonici 
del capitolo diocesano. Le 
dichiarazioni di mans. Lo 
ris Capovilla, primate dello 
episcopate abruzzese e l'e-
ditoriale di fra' Nazareno 
Fabbritti su un quotidiano 
torinese non lasciano perd, 
dubbi, sullo stato d'animo 
da una parte autorevole 
dello stesso clero italiano. 

In una precedente nota 
avevamo cbiamato in causa 
il cardinale Confalonieri pre-
fetto della Congregazione 
per i vescovi, gia vescovo 
deU'Aquila nelle sangulnose 
giornate del 1944, e l'aqui-
lano mons. Corrado Bafile, 
attuale nunzio apostolico a 
Bonn. Ora YOsservatore ro-
mano replica assumendo una 
cauta posizione di conteni-
mento che forse non smen-
tisce le diffuse voci cir
ca un tempestoso colloquio, 
avvenuto nei giorni scorsi a 
Castel Gandolfo, tra Paolo 
VI e il cardinale Confalonie
ri. L'arcivescovo di Monaco, 
Doepfner, si erge a difesa 
del suo < delfino » ma non 
e escluso, ormai che dovra 
mollarlo ad acque cbetate. 

Ma in questa vigilia elet-
tora'e della Germania Occi-
dentale, il «caso Defreg-
ger» non travalica gia in 
una dimensione piu ampia 
e diversa? 

Non v'e dubbio che i que-
siti che oggi si propongono 
investono quella diffusa e 
insostenibile distinzione tra 
l'involucro pseudo dottri-
nario nazista e il nazionah-
smo aggressivo e sopraffat-
tore germanico che furono 
tutt'uno nel Terzo Reich 
ma che la stessa cnciclica 
di papa Ratti — la «Mit 
Brennender sorge » del mar-
zo 1937 — contribui ad ac-
creditare condannando la 
dottrina del sangue ma evi-
tando di far verbo sul na-
zismo che di quella aberra-
zione e di quel nazionali-
smo era l'articolazione po
litica concreta. 

E' investito con essa quel 
tipo di cattolictsimo teuto
nico e crociatesco che lun-
go il corso di secoli e giun-
to a presumere per se il 
ruolo di baluardo che tut-
tora sostanzia un certo scio-
vinismo cristiano non sol-
tanto nella Baviera di 
Strauss. 

Le radici dell'accanita di
fesa di Defregger (cui dan-
no una mano i neo-nazisti 
del NPD) impostata sulla 
indefettibile obbedienza del 
soldato della Wehrmacht, 
non sono tanto da ricercare 
nella stessa tradizionale mo
rale cattolica, che pur am-
mise il dovere di resistere 
al tiranno, quanto nella sot-
tintesa e persistente presun-
zione della legittimita — a 
parte taluni deplorevoli 
« eccessi» — del ruolo as-
•unto dal Terzo Reich. In 
tal senso il caso giudiziario-
religioso assume un signifi-
cato politico di indubbia 
gravita e coinvolge una par
te rilevante della gerarchia 
cattolica della RF1. 

Pud appanre perfino pa-
radossale che l'episcopato 
tedesco occidentale, in ge
nere con Frings e con Doe
pfner su posizioni innova-
trici e anticuriali, seguiti 
ad assumere atteggiamenti 
di rigida contrapposizione 
ogni volta che il vertice 
cattolico romano muove 
qualche pur timido passo 
per prendere atto, iinalmen-
te, della realta scaturita 
dalla seconda guerra mon-
diale, presa di coscienza e 
aanzione necessarie pregiu-
diziali per la distensione e 
la sicurezza dell'intiera Eu-
ropa. 

Ci6 accadde nell'autunno 
del 1962, dopo le dichiara
zioni private di Giovanni 
XXIII in merito alia piena 
reintegrazione territonale 
della Polonia. 

Nuovumente questo acca-
de, anche allraverbu la cam
pagna a sostegno di De
fregger, oggi che una at-
tenzione rinnovata degli uo-
mini piu aperti della su-
prema gerarchia cattolica 
romana sembra rivolgersi 
al problema della sicurezza 
europea. 

Nel marzo scor*o, come 
e noto gli Stati aderenti al 
Trattato di Varsavia lancia. 
rono un appello a tutti i 
paesi d'Europa per lo svi-
luppo di iniziative atte ad 
as&icurare la pace e la si
curezza in Europa. H testo 
di tale appello pervenne 
anche in Vaticano e una 
speciate riunione de) Con-
siglio per gli affari pubbli-
ci della Chiesa venne dedi-
cata al suo esame. 

E' altrettamo noto che 
tale appello ad un certo 
punto reca: « Una delle pre-
messe fondamentalt per ga-
wntire la sicurezza europea 
# Vintangibiliti dei confini 

attualmente eststenti in Eu
ropa, compren la jrontiera 
dcll'Odcr e del \ e» i s i e an
che i conftnt fra la RDT e 
la RFT, if rtconoscimento 
del fatto dell'ejisfnza del
la RDT e della JJFT. la rt 
nuncia, da parte dellz RFT, 
alia pretesa d« rippre^enta-
re 1'intero popolo tedesco. 
la rmtmcia a poswaere in 
qnalstasi formal arm nu
clear*. Berlmo ovest ha UT.O 
status parttcolare e non 
appartiene aha Germania 
occidentale ». 

L'appello proseque. quin-
di, con una s«»ne di propo-
ste atte a promuovere con
crete lniziMne, per una 
fruttuosa cooperazione di 
pace sul nobtro continente. 
Ebbene, secondo fondate 
indiscrezioni, tale appello 
avrebbe gia suscitato un 
particolare interesse tra i 
prelati impegnati a rcgolare 
I'azione pubblica della Chie
sa cattolica e, in particola
re avrebbero e&presso il lo-
ro apprezzaniento: il Segre-
tario di Stato Villot, mons. 
Casaroli, segretano dpi Con-
siglio, i cardinah Scper, de 
Fuerstenberg Dell'Aqua, e 
Grano. 

Inoltre, benche un certo 
signor Casimiro Papce, re-
sidente in via San Pancra-
zio a Roma, si attrtbuisca 
tuttora — secondo l'Annua-
rio pontificio — il compito 
di rapprespntare presso la 
Santa Sede un fantomatico 
governo polacco, notevole 
rilievo ha avuto di reccnte, 
il viaggio compiuto dal « ge
nerate > dei gesuiti (il pa
pa nero) in Polonia. Due 
settimane dedicate alle vi-
site alle varie comunita del-
l'Ordine a Olstzyn, Wroclaw, 
Opole, Gdansk e soprattutto 
una conferenza stampa « pri-
vata > nel collegio dei ge
suiti a Varsavia caratteriz-
zata da una esplicita critica 
alio < status > amministrati-
vo che la Santa Sede tutto
ra mantiene nei territori 
occidentali recupcrali quasi 
un quarto di secolo fa dal
la Repubblica polacca. E la 
polemica di Arrupe apparve 
tutt'altro che una estempo-
ranea sortita: piuttosto la 
manifestazione di un indi-
rizzo nuovo che stents, tut-
tavia, a prevalere contro 
gli ostinati estimatori del 
signor Papee. 

Ma oltre i solenni ambu-
lacri della diplomazia vati-
cana, ben piu niatura appa-
re la coscienza della noda-
lita del problema tedesco 
nella parte piu illuminata 
dell'opimone pubblica cat
tolica europea e la derivan-
te convinzione che anche il 
cattolicesimo germanico — 
una volta liberato salutar-
mente dai complessi di cro-
ciati da « marca di frontie-
ra» — potrebbe assumere 
una funzione costruttiva 
per la sicurezza e la pace 
del continente. 

II piii recente numero di 
< Note di cultura > sotto il 
titolo « Dalle due Germa-
nie all'Europa » pubhhea il 
discorso pronunciato da 
Giorgio La Pira aH'ultima 
sessione del Consiglio mon-
diale della pace 

« Oggi noi affermiamo — 
dice ad un certo punto Gior
gio La Pira — la necessita 
storica e politica che, per 
la unita, la sicurezza e la 
pace dell'Europa e del mon-
do, sia mutato in stato di 
diritto lo stato di fatto te
desco: cioe sia riconosciuta 
l'esistenza di due Stati te-
deschi: l'esistenza di Berli-
no ovest come « citta pon-
tc » tra le due Germanie e 
siano riconoscmte le fron-
ticre attuali con la Polo
nia... Abbattere ovunque i 
muri e costruire ovunque i 
ponti: a Bcrlir.o, ad Hanoi, 
a Saigon, a Gerusalemme, 
al Cairo, in Biafra, cd in 
ogni continente; questa e la 
sola ine\itabile prospettiva 
politica dell'eta spaziale e 
atomica. 

Perche — prosegue La 
Pira — questa solunone del 
problema tedesco non e fi
ne a se stessa: il suo fine 
ultimo tocca l'intiero corso 
della politica mondiale: ten-
de infatti a fare ritornare 
il corso politico del mon-
do — che la disgraziata an-
tistorica e fcroce guerra 
del Vietnam aveva inverti-
to — verso quel porto del 
disarrno generate e comple-
to, della coesistenza paci-
fica, della promozionc dei 
popoli del terzo mondo che 
le piu alte guido spiritual! 
e pohtiche deuli anni 60 vi 
dero (Giovanni XXIII, Ken 
nedy, e Krusciov, Ciu En 
Lai, Nehru> e i'ne e il solo 
porto — scientifico e bibli-
co insieme — verso il qua
le, pena la distruzione ef-
fettiva del genere umano e 
del pianeta, e inevitabil-
mente avviata ia storia pre-
sente e deve cssere avviata 
la politica presente del mon
do. Ecco dove tende la solu-
zione del problema tedesco: 
ad essere il punto di forza 
a partire dal quale deve es
sere rimessa in movimento 
la macchina del disarrno 
universale e completo, del
la coscienza pacifica, della 
promozione dei popoli del 
terzo mondo». 
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Legge truffa 
a Belfast 

contro i poveri 
fili uccisi sono tutti cattolici - Un ventenne, milrtarc in licenza, crivei-
lato dai proiettili di wn'autoblindo delta pe'izia - II doloroso esodo dei 
profughi - L'infamia delle legji elettorali antidemocratiche che fanno 

dei non protestanti degli autentici paria politici e sociali 

Dal nostro iariato 
B E L F A S T , 18 

I disordini di B e l f a s t , la se t t imana s c o r s a , sono cos tat i la morte di otto person©, 
d u e c e n t o c a s e di ab i taz ione hruciate , qu >si tutti i pubs (b i rrer i e ) de l la citta d e v a -
s tat l o cos tre t t i a ch iudere . E' s fortunata * n t p un <'onsnn»i\ « t. , .f„ -a t r , : . v i v „ r i 0 . 
Ad esso vanno aggiunti centinaia dx jeriti e centinaia di milioni di sterline per i 
danni agli impianti industriali. Per quanto riguarda questi ultimi le compagnie 
assicuratrici si lamentano del grosso danno subito e fanno sapere che il premio 
d'assicurazione (gia piu 

BELFAST — lino dei moment) piu drammatici degli scontrl avvenuti nell'lrlanda del Nord negli ultimi giorni. 
un pollz lotto con maschera spar a bombe a gas sui dimostranti 

Nella foto: 

alto in Ulster che nel re-
sto della Gran Bretagna 
come conseguenza del piu ele-
vato rtschw di «mcidenti e 
sommosse») verra ulterior-
mente aumentato: al momen-
to. tuttavta. si rifiutano di ac-
cettare altre poltzze. 

II sistema, tanto nel settore 
flnanziario che tndustrtale, e 

pronto nel far que drare le 
somme nell'anommttu dei pro-
pn bilanci. Mo che cosa dire 
delle perdite umane, della di
struzione del focolare, della 
scomparsa delle fonti di red-
dito commerciale"* Queste non 
si possono ststejnare con al-
trettanta comodita E meno 
che mat debbono essere sof-
locate nella deprecazione di 
ctrcostanza. nella condanna ge-
nenca ed mdtfferenziata con
tro ogni tipo di « violenza ». 

Le vittime ed i danni han-
no un nome prectso Gli otto 
morti sono tutti cattoltcl. Le 
duecento case appartjnevano 
a famiglie cattohche. I pubs 
sono a Belfast un tipo di 
eserci2io prattcamente mono-
polizzato da gestort cattoltci: 
per questa sono oggi quasi 
tutti chmsi Alcunt di quelli 
che hannn perduto la vtta »a 
no stati raggiunti da « proiet 
till vaganti » all'interno delle 
loro abitazioni 

Fra questi un bambino dt 
nove anni. Gli altri sono ca-
dutl per strada. Fra questi 
un militare in licenza, il ven
tenne Hugh McAbe, che — se
condo il racconto di testimo-
nt oculari — ha avuto tl cor-
po trapassato da sette colpi 
mentre stava mettendo al ri-

L'incredibile storia di una delle regioni piu oppresse del mondo 

Otto secoli di stragi e di fame 
Da San Patrizio a Giacomo II — La popolazione «indigena» irlandese fu per secoli massacrata, deportata in schiavitii, de-

rubata delle terre piu fertili, costretta a emigrare in America — Un milione di morti nella Grande Carestia, un secolo fa 

L'insurrezione di Dublino (1916) repressa a cannonate — Indipendenza: vittoria a meta — Un « mini-Vietnam >» in Europa 

Secondo alcunl storici, le 
prime genti che abitarono l'lr-
landa furono le stesse che 
popolarono tutta l'Europa oc
cidentale durante J'eta neoli-
ti?a: « mediterranee » o « ibe-
riche », brune di capelli e di 
camagione, e basse di statu 
ra Quattro secoli prima di 
Cristo arrivarono 1 celti. « al 
tj e biondi, amanti del vjve-
re tumultuoso e delle conqui-
ste, del canto e della caccia, 
abih a navigare sui grand) fiu 
mi e sul mare entro leggcre 
barche fatte d» pelli tese da 
un'armatura di rami». Cri-
stiamzzata da San Patrizio a 
partire dal 432 dopo Cristo, 
invasa dai danesi pagani nel 
792. l'lrlanda tu occupata da 
gli L glesi nel 1.171. Per un 
amaro scherzo della storia, tu 
proprio un papa (inglese), 
Ad nan o IV, che autonzzd il 
re (inglese) Enrico II a 
• estendere i confini della 
Chiesa in Irlanda e a rifor-
marvi i costumi •. 

Re Enrico si presento nel 
1'isola il 18 ottobre di quel 
1'anno, sbarcando a Hook, 
presso Waterford, e fu bene 
accolto (altro amaro scherzo 
della storia) come un protet 
tore contro le angherie degli 
avventunerl inglesi gia sbar 
cati in precedenza. II sovra 
no distribui ai suol baronl le 
terre, introducendo cosl in Ir
landa il sistema feudale, del 
tutto opposto a quello tnba-
le (fondato sul possesso in 
comune della terra) che per 
secoli aveva regolato la vita 
degli trUndesl. 

Meno dj un anno dopo, il 
17 aprile 1.172, Enrico torn6 
in lnghilterra, e subito 1 ca 
pi «indigeni > tenUrono di 
rtacquistare rindipendenza 
Comlncib coal quella lotta 
•empre Mpra, »P*MO ferooe. 
ch* per otto iscoli ha inian-
guinato I'iaola, • che non • 
anoora flnlta, com* dlmoatra-
no 1 tragici awtnlmantl dl 
quastl giorni. 

VI furono moUa lnaurrMtcv 
ni. Fra M piu vlforoaa, • ao> 
•tanuta dal papa Oragorio 
XIII e dal re di Spam* Pi-
Uppo II, quelle capefflau da 

Shane O' Neill, Giacomo Fita-
maunce e Ugo O' Neill con
tro la regina Elisabett« I (nel 
frattempo l'lnghilterra era dl-
ventata protestante). Furono 
tutte represse nel sangue Al. 
la morte della « vergine regi
na », l'lrlanda era (o sem
bra va) completamente sotto-
messa all'Ingrulterra median
ts il sistema delle famigera-
te • piantairioni »: vast) teudi 
dati in proprieta ad awentu-
nerl inglesi, che inesorabil-
mente scacciavano contadini e 
pastor) • indigeni ». distruggen-
do alia lauiee 1m le uitune 
tracce del sistema tribale. 

Pu Giacomo I (1.603-1.625) 

che diedfi all'Irlanda del Nord 
1'asset to che essa sosc&nzial-
mente conserva tuttora. Men
tre tentava mvano di costrin-
gere tutti gl\ irlandesl a far-
si protestanti (minacciando 
multe contro i cattolici « un
penitent »), il sovrano uise-
dib nelle bei contee dell'Ul-
ster coloni inglesi e scozzesi, 
« rigidi presbitenanj »r j cui di-
scendenti contmuano ora a uc-
cidere feroccmente i cattolici 
non piu con spade e archi-
bugl, ma con mitragliatrici e 
bombe incendiane. 

kl' sotio Giacomo i cne la 
citta irlandese dl Derry fu 
«concessa » alle 12 corpora-

rionj di artigianj (protestan
ti) londinesi, e assunse il no
me di Londonderry. Sugli lr-
landesi cattolici cadde un di-
Iuvio di tmposte e affittj an-
cora piii peear.ti che nel pas 
sato. Agli « indigeni » (come 
tnt-anto a'.-veniva nelle due 
Americhe) venivano assegnate 
le terre peggiori. 

Gli irlandesi si sollevarono 
ancora una volta nel 1641, e 
per otto anni nuscirono a di-
fendere con sucoesso la lo
ro indipendenza. Ma nel 1.649 
furono battuti da Cromwell, 

tl dl Drogheda e di Wexford, 
La nconquista dur/i tre anni, 
al termine dei quah 60 mi-
la irlandesi furono deportatl 
in condizione di semi sohiavi-
tii nelle (sole del Mar del 
Caraibi, mentre altre migliaia 
fuggtrono per arruolarsi ne. 
gli eserciti cattolici di Spa-
gna, Francia e Polorua. Al
tre terre furono distnbuite ai 
soldati di Cromwell, e 1 « na-
tivi » superstiti furono concen-
tratj in una a nserva» nel 
Connaught. 

Giacomo II. pnvato del tro-
no in Ingtulterra. tent6 cU rl-
conquistarlo tacendo dell'Ir-
ionda una -' iM ê cL laticiu» 
per il suo esercito. Le con-
seguenze furono, ancora una 
volta, cusastrose per gli ir
landesi, perche Giacomo II 
fu sconfitto da Guglielmo d O-
range, che inviO nell'isola una 
nuova ondata dj coloni pro
testanti, costnnse allesilio al-
tre nugliaw di cattolici, e di
s t r u s t 1'industna della iana 
iiiiuidtwe, affinch^ non facea-
•e concorrenza a quella u> 
glese. 

Segul un secolo e m e n o di 
complicate vicende, durante le 
quali, invece di spegnerst, 11 
nazionaliamo e la fade catto
lica degli irlandesi non fecero 
che raiforarsi. Pre il 1845 • 
il 1846, l'lrlanda fu colpiu del
ta Grande Careatia, aggraveta 
dail'oppressione polltlce e ao 
dele . Entro 11 18M, un milio
ne di peraons morirono di fa
me, ed un milione e measo 
furono coat ret te ed emigrare 
negli Stati Unlti. 

Nelle leconda meta dal ee-

colo scoiso. il movimento In-
dipendentista divenne sempre 
piii forte, impetuoso, mfme 
— all'inizio del XX secolo — 

irresistibile. La guerra del '14-18 
ritard6 la "oncessione dell'in-
dipendenza, e provo^^ I'insur. 
rezione di Dublino (1916) che 
l'esercito inglese represse in 
una settimana, a cannonate. 
Quattro anni dopo, tuttavia, 
l'lrlanda raggiunse lo scopo 
per cui aveva lottato per ot-
tocento anni: ndiventare uno 
stato libero. Pu una vittoria, 
ma a meta. Le sei contee del 
u w i u , u u v e i pi uiraiaiiLj eia* 
no saldamente arroccati, con-
tinuarono infatti a far parte 
del Regno Unito. Era un po. 
mo della disrordia, una spina 
nel nanco dell'Irlanda (defi-
mtivamente staccatasi dal 
Commonwealth nel ,949>. ur 
« pascolo dell'odiJ», una u po
lonia bianca », di cui l'Europa 
per anni ha ignorato l'esisten
za solo per la lunga rasse-
gnazione della mlnoranze cat
tolica, umiliata ed offesa. Fi-
nita la rassegnazione (sull'on. 
da, e lecito supporre, del mo-
vimenti di « contestazione » e 
di rivolta che scuotono tutto 
i! mondo), ia piaga 6 apparsa 
nuda. grondande sangue e pus . 
E tutti gli europel esterre-
fattl, hanno scoperto dt ave-
re un'AIabama (o un « mini. 
Vietnam ») alle porte di casa. 

a. t. 
NORD IRLANDA: popoi&xlo-

ne IJOOJWO. di cui il M<t'» 
cattolici e gli altri proteeteoti. 
La polieie. che centrerteiiwitte 
all'uao Ingleer e eempra er-
mete, e compoete quea) eaciu-
sivamente di proteatenti e di-
viae in due cerpi: il Royml Ul
ster Cofietebalery, regolera e 
rrmencnto (JM* aomiol) « 

fuuigereto Special CoMta-
Imlary, noto aaetoe eeaae B 
Specie!, oomooeto nermelaaen. 
te dl eoll cento eooaioi, e net 
meeacnti dl eeeergeeee di 
ctaeile aeeeiei, te^ti 
recluteti fr» t preteataaU ptft 
feaatiel. S e w I eennbri del 
B Speciei i prindpel) reepee> 
eebiU degli a w i n i l , ferteeea. 
U, eeeeheggi e 
giorni aooral. 

paro due donne vicine di ca
sa dal tiro di un'autobltnda 
della polizia che avamava per 
strada «sparando su qualun-
que cosa st muovesse» dopo 
la meszanotte dt giovedl scor-
so. L'episodio e venuto alia 
luce ten e solo dopo che il 
pastore protestante, Ian Pai
sley, nella sua predica dome 
mcaie, aveva compltmentato la 
polizta per aver «smdato» 
dal suo potto dt vedetta un 
«franco ttratore ». 

L'atmosfera a Belfast in 
questi gtorm d: relattva cal-
ma dopo la tempesta e awe* 
lenata da voct allarmistiche. 
da speculaztont, da insinuatio
ns Nella sua disastrosa confe
renza stampa 24 ore fa il pri
ma mimstro Chichester • Clark 
ha tentato dt addossare esclu-
stvamente at cattolici la re-
sponsabtltta dei tragici awe-
mmenti. Anche la stampa in
glese, come dtmostrano oggi 
git accest resoconti dei quo-
Udtani piu influent:, st e ri-
bellata dt fronte ad una ma-
novra cosi scoperta. 

Sotto pressione, Chichester-
Clark ha promesso una m-
chiesta sulla pohzia Mai quan-
do i gwrnalisti presenti gli 
hanno domandato a chi do-
tessero essere ina-.rizzatx gli 
eventuali reclami, egli ha ri-
sposto sema battere ciglio: 
« Alia polizta ». 

In vane parti di Belfast 
sono stati istituiti dtverst cen-
i n di raccolta per i a profu
ghi ». In genere sono sisle-
matt presso le parrocchie cat
tohche Qui couvergono i nu 
clei famihari che il ciclone 
dt Querti giorni ha colto dt 
sorpresa, tncapact dt difender 
si. E' gente semplwe, disonen 
tata dal fulmine che e capita-
to loro addosso ma avvezza 
da anm a cose analoghe. Con 
I'mfimta pamenza degli umili 
st ratlegra per aver ntrovato 
un tetto anche se misero e 
provvisorio ed e grata per il 
letto e la tazza di te che ven-
gono loro elargiti adesso. Le 
loro dtmore sono state in-
ghtolttte nei roghi. 

Non e la prima volta che 
accade. Gia nelle settimane e 
mesi scorsi I'intolleranza ed il 
fanattsmo «i erano * trasfor-
matt in usaere» / cattolici 
che ab'tavano sul «lato sba-
gliato », e cioe in un quartte-
re prevaientemente protestan
te, erano stati mes3i fuort. 
spintt ad abbandonare fret-
tolosamente la restdenza per 
rtfuQiarst presso parenti o 
amict nel quartiere cattolico 

Mentre Chichester • Clark 
accusa t cattoltci di «teppx 
smo» la propaganda degli 
estremtsti protestantt vorreb-
be far credere che a dar fuo
co alle proprte parett dome-
sttche sarebbero stati t catto
ltci stessi durante /'«tnsurre-
ztone » anche perche — si in-
stnua — in questo modo esst 
potrebbero ora « qualiftcarst » 
per la assegnazione dt nuovi 
alloggt comunali. 

Che cosa sigmftca dunque 
cssere un cattolico nell'lrlan
da del Nord? In primo luo-
go stgmftca subtre U venti-
trenta per cento di dtsoccu-
paztonc, come comunita sepa
rata, quando la media genera-

dell otto per cento. In secon
do luogo stgnifica vedersi co 

stantemente negata I'attrtbuzio-
ne degli alloggi comunali per
che tl domtctlio e collegato al 
duwto di voto alle ammtnt-
strative e la preservation* dei 
constgli comunali unionist! 
(conservatori e protestantt) in 
zone prevaientemente cattoh
che pud essere solo mantenu-
ta attraverso I'tmbroglto. 

1 capttani d'indut,tna (la 
proprieta industrial* e quasi 
tutta nelle mant dei prute-
stantt) naturalmente votano 
piii di una volta (fmo ad un 
masstmo di set vottf tn rela-
zione ai bent tmmobdt dt cut 
sono detentori. E non e tutto 
le atcuscrizioni elettorali (se
condo la legpe del W.'J) ten 
gono compose non soltanto 
rtspetto al « numero » dei con-
trtbuenti. ma con rifertmento 
al « totale delle somme paga-
te come tasse» Vale a dire 
che t collegt dove ristede la 
popolazione protestante <t i 
rtccht) sono estgut Quelli cat
toltci (e poicri) sono enormt. 
A Belfast. U collegio di Fails 
(zona cattolica) ha 31 mila 
elettort. Potttnger (protestan
te) 5 mila e seicento. 

I cattolici hanno meno voti 
e quelli che hanno valgono di 
meno In senso assoluto per 
cne sono solo un tertto del to
tale della popoiarione. In *«m-
so reiafipo perche non rtene 
ritpettato nei toro confronti 
U prtneipto democratico fon
damentalt c itn uomo un vo
to*. Speciticamente perche — 
col collegio uninomtnaU e la 
tniqua ripartitiom dei ruoit 
elettorali — ei vogliono ptft 
voti per eleppere we reppre 
tentante lepubbhcano o ne> 
tionalista dt quanti ne occor-
rono per uno unionist*. 

Una dupltce trutta. dunque, 
a cut si aggtunge la lunga 
trad'ztone dei broglt Non ab~ 
biamo lo spuzto per rtfenre 
per esteso le stone di cut le 
Irlanda del Nord e ptena • 
che la gente racconta volen-
tieri quando vt dtce con quan
ta ansiosa cura t funztonari 
di parhto seguono gli annun-
zi mortuart. specie sotto la 
campagna elettorale. per poi 
far comparire al momenta 
gtusto davanti all'urna il so-
Htituto di comodo n preso tn 
affttto H per Voccastone Tutto 
questo ta si che ad esempto 
Vtmptego comunale e di Sta
to e quasi del tutto precluso 
at cattoltci La cosa si npete 
tn forma dtrersa anche nella 
tndustna privata dove t soli 
posfi dispontbili per t catto
lici sono per lo ptii quelli dt 
manovalanza genenca Ed ec
co I'tmmagine del cattolico 
come tl « paria » della soctetd 
nordtrlandese. economtcamen-
te, socialmente e culturalmen-
te depresso Chtunque st fae-
cuj raccontare queste cose dal
la viva voce dt cht ne soffre 
le consegueme captra subito 
cosa vuol dire la «lunga mar 
cia » degli sfruttatt che ha por-
tato al movimento e at cartel 
della campagna per t dtrittt 
civilt, captra la terrtbtle e giu-
sta cnllpra odterna. dovra so
lo meravtgltarst della meredt-
biZe moderaztone con cut una 
« legttttma rabbia « che cora 
da secoli e tuttora ragtone-
volmente contenuta. 

Antonio Bronda 

Ha tentato 
di uccidere 

Hitler: 
lo vogliono 
processare 

BONN 18 
Lo vogliono processare perche 

avrebbe tentato cii uccidere Hi 
tW nel 1944 Questa mcredibJe 
not: ii a viene da Bonn e riguar
da il medico Krwin Giesing Se
condo urw denuncia moltrau 
alia Procura della R^pubb'. ce 
da parte di «un pnvato resi 
dente in Marocco » (certo un ei 
gorarca rwwius> Cf>e*.nji. in qua 
hta di medico dello Stato mag 
giore della Wehrmacht. avrebbe 
pratirato una m:ezione ad Hjt'er 
per calmargli. con dells COCAI 
ne, un'mflammazion* alle mu-
eoae nasal] In realta. afferme 
la denuncia, la dose di coceine 
ere eccessi va. ed avrebbe do\u-
to uccidere u d'ttatore: COM 
che. a quanto pare, non nusci 
Lo stesso Giesing. da parte sue. 
ammette senaa reUcenxe di aver 
voluto. nd I H i uccidere Hitler 
Ore la magistratura tedesce do-
vra ttabihre se processare o m« 
no U dott Oteaing. date che t) 
reete di « tentato onucidio » non 
e ceduto in prescntione come 
QueUo dl «conoorso in onuci
dio*. In eltre perolt, le ttesse 
legge eh« he seWato delle fort* 
Unti ennuneb oeaisn' potrebbe 
condennere coiui che ha prove-
to - sia pure assei tkaideiaa 
te vtsd i rnaMatt - ad 
oere RiUer. 


