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Da gruppi di manifestanti per le vie di Londra 

Filippo di Edimburgo "contestato 
per la visita al fascista Caetano 

Denunciato il tentativo britannico di rompere l'isolamento dei colonialist! portoghesi - Du-
ro verdetto a Lisbona contro l'operaio Jose Pedro Soares, dopo quattrocento ore di tortura 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA, 9. 

Mentre si recava ad un rl-
cevimento, ieri sera a Londra, 

. 11 prlncipe Filippo e stato fat-
to segno ad una ferma mani-
festazione di protesta contro 
la sua progettata vlslta In Por-
togallo, «il plii vecchlo allea-
to» dell'Inghilterra. Ne e se-
gulto un vivace scambio ver-
bale col dimostranti, i cul 
slogans e cartelli invltavano 
11 rappresentante della casa 
reale a desistere dal viaggio 
e chledevano al governo dl 
«mettere fine all'alleanza» 
con un regime « antidemocra-
tico e colonialista » che « usa 
le armi della Nato per la re-
presslone In Africa». 

II minlstro degli esteri ln-
glese Sir Alec Douglas Home 
intende sfruttare il seicentesi-
mo anniversario dell'alleanza 
anglo-portoghese, quest'anno. 
per ribadire 11 patto d'intesa, 
sostenere il regime dl Caetano 
e agevolarne 11 recupero di 
« rispettabilita » sul piano in-
ternazionale e soprattutto eu-
ropeo. Le organizzazioni che 
militano nel movimento anti-
apartheid e vari altrl gruppi 
politic! Inglesi hanno aderito 
alia « campagna per la fine del-
ralleanza». La campagna si 
estendera nelle prossime setti-
mane e altre dimostrazioni se-
guiranno dovunque i compo-
nenti della famiglia regnante 
prima della prospettata visita 
in Portogallo all'mizio di lu-
glio. 

Una manifestazione pubblica 
contro la Corona (e contro le 
Iniziative politiche per cul 
essa si lascia utilizzare dal go
verno) costituisce sempre una 
sorpresa in Inghllterra, dove la 
convenzione vorrebbe assicura-
re un ruolo di « neutrality » 
alia massima istituzione. Ma 
e propno il coinvolgunento in 
una manovra diplomatica dl 
bassa lega che e stato ricorda-
to a Filippo da uno dei par-
tecipanti alia dimastrazione di 
ieri sera: lord Gifford, 11 qua
le ha deplorato i rapporti di 
armcizia che Home intendereb-
be convalidare in questa oc-
casione con un regime antide-
mocratico e oppressore come 
quello portognese^. _, . 

Da tre anni, sotto 1 conser-
vatori, - la politics estera di 
Londra e stata indirizzata ver
so un piii aperto riconoscimen-
to della «comunanza di inte-
ressi» (capitalisti e neocolo-
nialisti) con le a potenze bian-
che» nell'Africa meridionale: 
Sud Africa, Rhodesia, Porto
gallo. Nel caso del Portogallo, 
questo equivale a prestare 
completa omerta alia feroce 
(e perdente) guerra di repres-
sione nelle colonie portoghesi 
in Africa. Significa anche, nel
le intenzionl, preparare 11 ter-
reno diplomatico per un piii 
ampio inserimento del Porto
gallo sulla scena internaziona-
le e rafforzare le sue possibili 
credenziali sulla soglia della 
Europa comunitaria. Le vellei-
tik di sir Alec Douglas Home 
si articolano su un disegno 
complessivo di a rilancio degli 
interessi bianchi in African 
che, sconfitto in altre occasio-
ni e su front! di lotta, ven-
gono adesso riproposte nei 
confront! del Portogallo. Ed e 
a questo traguardo reaziona-
rio che da ora una vigorosa 
risposta politica la campagna 
inglese di solidarieta coi m o 
vimenti di liberazione africani. 

Antonio Bronda 

LISBONA, 9. 
II tribunale militare di LI-

sbona ha condannato oggi a 
t re armi e mezzo di reclusio-
ne e alia perdita dei diritti 
politic! per nove anni 11 gio-
vane operaio tipografo Jose 
Pedro Soares, accusato di ap-
partenenza al Partito comu-
nista e di propaganda illegale. 

Jose Pedro Soares, arresta-
t o i l l luglio 1871 nella ca-
serma della Serra da Carre-
gueira, dove prestava servi-
zio militare, era stato sotto-
posto durante la detenzione a 
brutalj torture. Era stato tra 
l'altro tenuto in isolamento 
per settantanove giomi e in
terrogate per ottocentoventi 
ore, con percosse e privazione 
del sonno per ventuno gior-
ni e ventuno notti (504 ore). 

Insieme con Soares. il tri
bunale fascista ha condanna
to a tre anni e alia perdita 
del diritti politici per otto 
anni il soldato Orlando Go
mes Nunes. accusato degli 
stessi « reati». 

Sul bradisismo 
a Pozzuoli 

Gli scienziatl del CNR che, 
nel corso della conferenza 
stampa sulle ncerche sul bra
disismo a Pozzuoli hanno rife-
rito sulle tendenze attuali del 
fenomeno sono stati chiaris-
simi: in quest: ultimi tempi 
il suolo della zona torra a 
scendere, invertendo quella 
tenoenza nievata invece in 
misura cost clamorosa nel '70 
Nel Utolo comparso ieri sul-
VUnilA, per uno spiacevole e r 
rore. era detto che il suolo a 
Pozzuoli «torna a risallre». 
contrar:amente a quanto ri-

. sultava in moio .nequivocabi-
le nell'articolo Ce ne scusia 
mo con i nostrl Jetton e con 
[11 stessi partecipanti alia con 

stampa. 

Contro I'atteggiamento della Chiesa 

Gazzarra fascista 
anche alle Canarie 

MADRID, 9 
La tensione tra la Chiesa 

e il regime fascista spagnolo 
non accenna a dlminuire, anzi 
trova nuove manifestazloni ad 
ognl livello. Un dispaccio da 
Las Palmas, nelle Canarie, ri-
ferisce che il parroco dl Puer
to del Rosario (FuerteVentu
ra) in queH'arcipelago, si e 
rifiutato di celebrare un rito 
funebre per il vice ispettore 
di polizia Juan Antonio Fer
nandez Gutierrez, ucciso in 
oscure circostanze lo scorso 
primo maggio a Madrid. L'uf-
ficio funebre. organizzato da 
un gruppo di poliziotti e di 
civili di estrema destra, si e 
svolto nella cappella del reg-
gimento di fanteria di Fuer-
teventura. 

La presa di posizione del 
parroco ha dato origine a una 
isterica manifestazione di po
liziotti fascist! i quali si sono 
recati in alcune chiese per 
deporre varie corone di fio-
ri al grido di «viva la po-
lizia spagnola » e « viva Fran
co ». II fatto che la DOlemica 
degli ambienti cattolici e la 
contro-agitazione oltranzlsta 

abbiano echi nelle lontane Ca
narie (le isole si trovano dl-
nanzi alia costa occldentale 
africana ma fanno parte, am-
ministrativamente, della Spa-
gna) e considerato dagli os-
servatori significativo. 

A Madrid, l'agenzia Logos 
riferisce eggi che cinque per-
sone sono state consegnate 
all'autorita militare e altre 
venti al tribunale dell'ordine 
pubblico in relazione con l'uc-
cisione del poliziotto. I cin
que compariranno davanti a 
una Corte marzlale e potreb-
bero essere condannati alia 
pena di morte. 

Frattanto oltre duemila ope-
ral e impiegati delle officine 
di riparazlone per l'edilizia 
di Beasain (provincia di Gui-
puzcoa) sono scesi in sciopero 
per rivendlcare aumenti sa-
lariali e migliori condizioni di 
lavoro, mentre per la second a 
settimana continua lo sciopero 
dei 600 operai edili della cen-
trale termica di San Andrian 
de Besos (Barcellona) che 
chiedono salari piu alti e la ri-
duzione della settimana lavo-
rativa. 

Drammatica rapina ad Amsterdam 
L'inseguimento di tre raplnatori che ieri mattlna hanno assa-
lito una banca nel centro di Amsterdam, si e concluso con 
una sparatorla nell'atrio di un hotel. Due raplnatori (uno di 
essi ferito) sono stati arrestati, mentre II terzo e riuscito a 
fuggire. Anche alcunl client! dell'albergo sono rimasti feriti 
nella sparatorla. L'lmpresa crimlnosa e stata compiuta da 
un italiano, da un francese e da un israeliano. NELLA FO-
TO: uno dei raplnatori arrestati 

Conclusa la visita del ministro svedese dell'lstruzione a L'Avana 

RAPPORTI CUBA-SVEZIA: ESEMPIO 
Dl COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO 
II governo svedese concede un contributo di 15 milioni di dollari per ristru-
zione pubblica cubana - Ampia collaborazione nei settori della scienza e sanita 

Campora prospetta 
un piano di «tregua» 

BUENOS AIRES. 9. , 
U presldente eletto dell'Ar-

gentina, Hector Campora, ha 
annunciato un «programma 
per la ricostruzione naziona-
le B. articolato in cinque pun-
ti. che sara applicato dal 
suo governo dopo il suo in-
sediamento, il 25 maggio: 
1) instaurare o una econo-

mia indipendente con glusti-
zia sociale» e «un'autentica 
cultura nazionale »; 

2) mantenere le garanzie e 
gli accordI raggiunti con gli 
altri partiti politici; 

3) conseguire una tregua 
sociale e politica tramite un 
accordo «fra le organizzazio
ni che rappresentano 1 lavo-
ratori e gli affari nazionah »; 

4) rispetto per la Costitu-
zione. a assicurando 1 diritti 
della maggioranza e il rispet

to per la minoranza» con i-
stituzioni - legali funzionanti 
«senza essere sottomesse al
ia forza» 

5) il contributo delle forze 
armate alia ricostruzione na
zionale avverra asecondo le 
norme della Costituzione ». 

In tema di politica estera, 
Campora ha detto solo che il 
suo governo sara sol id ale con 
l'America Latina e « con tut 
ti i popoli del mondo che 
combittono contro l'asservi 
mento aU'imperialismo ». 

Dal canto suo. il capo del 
regime militare, generale La-
nusse. ha avvertito la fazione 
oltranzista delle forze armate 
che a qualsiasi tentativo di 
oppors; alia consegna del po 
tere ai civil! alia fine di que
sto mese sara opposta la for-
za delle armi. 

Dal nostro corrispondente 
L'AVANA, 9 

Gli accordi di collaborazio 
ne economica nel settore del-
l'istruzione sottoscrittl fra Cu
ba e Svezia a conclusione del 
la visita di una settimana dei 
ministro svedese delle Scien-
ze e dell'lstruzione superiore. 
Sven Moberg. possono essere 
presi ad esempio — si e auto 
revolmente sottolineato da en-
trambe le parti — dello spiri-
to che dovrebbe animare i 
rapporti fra i paesi industrial-
mente sviluppati e quelli in 
via di sviluppo. 

I pnmi dovrebbero — ha 
detto il ministro Sven Mo 
berg — come loro « impegno » 
contribuire «generosamente 
agli sforzi di sviluppo intra-
presi» dai second i aiutandoli 
nella lotta « per l'effettiva in-
dipendenza politica ed econo
mica ». E' un esempio — ha 
sottolineato dal canto suo Fi
del Castro — che « indiscuti-
bilmente indira la via della 
cooperazione fra i popoli e 
della soluzione dei problem! 
del mondo sottosviluppato ». 

Con gli accordi sottoscritti 

Annunciato per il 1975 

PAOLO VI: ANNO SANTO 
MA SENZA TRI0NFALISM0 

II prossimo giubileo dovra avere « come motivo fondamentale I'impegno del 
cristiano » per una « riconciliazione nella societa fra tuftl gli uomini » - Un in
vito al dialogo per una riflessione che « segni un cambiamento di mentalita » 

Paolo VL neH'annunciare 
neirudienza generale di ieri 
Vanno santo del 1975 ha vo 
luto far rimarcare ie caratte 
ristiche nuove che esso deve 
avere rispetto ai precedenti 
giubilei dato che si svolgera 
nel decimo anniversario della 
chiusura del Concilio. 

Come e noto, 11 primo giu 
bileo fu promulgato da Boni
facio VIII nel 1300 (da ripe 
tersi ogni 100 anni) con Tin 
tento di riaffermare il prima 
to pontificio. non soio in tutto 
il mondo cristiano travagiiato 
da scismi. ma anche sul pia 
no temporale. II secondo giu 
bileo fu annunciato nel 1343 
da Avignone da Papa Cle-
mente VI che porto a 50 
anni l'intervallo giubilare 
Sisto IV, nel 1475, adeguan-
do ai nuovl tempi questo giu 
b.teo. non so.o ne fissd le ce-
Iebrazioni ognl 25 anni ma 
sotto!ineo mo.to . importanza 
delle indulgenze per chi vo 
leva «redimersi dal pecca 
to» e questa direttiva. che 
doveva servire a rinvigonre 
la fede in un periodo tormen-
toso per la Chiesa fin! per 
favonre. ancora di piu. que] 
commerc.o delle indulgen/e 
che tanto aveva contaminato 
la vita eccleslale e curtate fin 
dal tempo di Bonifacio VIII 
donde la famosa re pr I men da 
dantesca contro 1 simonlacl. 

L'ultimo anno santo risale 
al 1950: esso si svolse sotto 
Pio XII che ne ali mento lo 
spir.to di crociata anticomu 
nista. assai di moda allora 
nella Chiesa, a sostegno della 
guerra f redd a in atto sul pia 
no mondiale e della politica 
integnsta nel nostro paese ne-
gh anni cinquanta e che han 
no fatto. successivamente. fai-
limento all'interno dello stesso 
mondo cristiano 

Dovendosi celebrare a dieci 
anni dal Concilio. Paolo VI ha 
stabilito che il giubileo del 
1975 (la cui preparazione co 
mincera dal prossimo giugno) 
dovra avere «come motivo 
fondamentale I'impegno del 
cristiano ad un atto di con 
versione profonda che si do
vra nfiettere sulla comunita 
ecclesiale e anche su quelle 
temporal!». C:6 vuol dire che 
esso deve servire ad una « ri 
conciliaz:one nella sccieta fra 
tutu gli uomini. al di sopra di 
ogni differenza dt classe, di 
stirpe. di razza. di naziones 
e deve favorire I'.ncontro tra 
«cattolici e fratelli separati, 
tra cattolici e non crtstianl, 
tra credent! e non credenti» 
nel quadro di una cooperazio
ne che miri «a realizzare la 
pace* E. per evitare ogni 
trionfalismo. «a differenza 
degli altri anni santi che ve-
nlvano celebratl a Roma • 

poi estesi alle altre comunita 
e diocesi», le iniziative per 
questi incontn. isp:rati alia 
fratemita e al dialogo. devo 
no parti re dalle Chiese loca
ls. nazionah per concludersi 
a Roma 

Questi aspetti nuovi deli'an-
no santo 1975 sono stati parti 
colarmente sottolineati da 
mons Bartoletti, segretano 
della CEI. alia stampa. Mon-
signor Bartoletti ha detto che. 
se non va trascurato il fatto 
che si prevede a Roma una 
affluenza di circa 25 mil'-om 
di visitatori, donde i contatti 
con lamministrazione capito-
lina e con il governo per ri-
solvere problemi logistic!, lo 
scopo del giubileo 1975 deve 
servire a favorire • un cam. 
biamento di mentalita », « un 
impegno da parte dei cattoli 
ci per un incontro interec-
clesiale. ecumemco con ere 
denti di altri credi religiosi 
e anche con non credenti». 

Solo se sara raggiunto que 
sto obiettivo — ha agglunto 
— tutta la Chiesa potra fare 
quel «corale esame di co 
scienza» sui doveri dei ere 
denti di fronte agli urgent! 
bisogni della societa contem 
poranea cosl come il Conci
lio ha da tempo indicate 

Alcesta Santini 

fra i due governi, la Svezia, 
concede un contributo di 15 
milioni di dollari per gli anni 
1973-76 da utilizzare in diversi 
settori dell'istruzione pubbli
ca. Si tratta in particolare di 
attrezzature scientifiche e di-
dattiche per le scuole secon-
darie (media superiore) in 

campagna, per quelle elemen-
tari e per gli istituti di for-
mazione dei maestri, della at-
trezzatura tecnica completa 
per una tipografia riservata 
alia stampa dei libri di te 
sto e altro materiale scola-
stico. La Svezia contribuira 
inoltre all'ammodernamento 
della televisione per le scuole. 
inviera esperti e dara il suo 
apporto alia formazione di 
quadri special izzati. 

Questa forma di coilabora-
zione fra Cuba e Svezia e 
iruziata alcuni anni addietro. 
Non in tutti i casi si e trat-
tato di un contributo diretto 
del governo svedese a quello 
cubano. Esso si e concretiz 
zato. come nel caso dell'Isti-
tuto tecnologico di elettronica 
industriale, in costruzione al
ia perifena dell'Avana (scuo-
la mternato per circa 2^00 
studenti). attraverso gli uiter-
venti dell'Agenzia svedese per 
10 sviluppo internazionale e la 
UNESCO. 

Complessivamente fino ad 
oggi la Svezia era intervenuta 
nei settori della salute pubbli
ca e dell'istruzione con carca 
15 milioni di dollari che sono 
utilizzaU — ha sottolineato 
Moberg — « effettivamente a 
beneficio del popoloa. 

Attualmente oltre che il ci
tato Istituto tecnologico ai 
eiettronica industriale, si 
stanno costruendo, con il con
tributo svedese, l'lstituto di 
refrigerazione e di ingegneria 
dena proauzione a Santa Cla
ra in provincia di Las Villas 
e l'lstituto per lo sviluppo 
della lndustna della came. 
Inoltre, la Svezia contnbuisce 
al programma integrate di as 
sistenza tecnica per la promo-
zione delle esportazioru e al 
programma materno infantile. 
11 contributo maggiore (9 mi
lioni di dollari) era stato da
to fino ad oggi al mimstero 
della Sanita per l'ammoaer-
namento degli equipaggia-
menti degli ospedali cubani. 
«Questi nove milioni di dol
lari in attrezzature moderne 
per migliorare la qualita de: 
nostn servizi negli ospedali 
— ha detto Fidel Castro — si-
gnificheranno mezzi importan 
ti per salvaguardare la salute 
del nostro popolo. per preve-
nire e diagnosticare meglio le 
infermita. significheranno vi-
te, molte vite, che si preser-
veranno grazie a questa coo
perazione ». 

Complessivamente, conside-
rando gli accordi sottoscritti 
in questi giomi. la Svezia ha 
fomito a Cuba contributi per 
trenta milioni dl dollari. La 
cooperazione dei settori del
l'istruzione pubblica e della 
sanita si estendera ulterior-
mente — hanno affermato Ca
stro e Moberg — nei prossi-
mi anni. 

II del compagno Natta 

llio Gioffredi 

(Dalla prima pagina) 

deputatl si slanclavano a bloc-
care l'aggressione e per mol-
ti mlnutl nell'aula regnava 
un grande clamore. Da sini
stra si urlava: «Assassini! As-
sasslnl!», mentre neU'emlci-
clo. nonostante lo schleramen-
to dei commessi, si ripetevano 
1 tentativi dei fascisti di col-
pire l nostn compagni. Ma 
1'episodlo si concludeva per 
loro con una dupllce sconfitta: 
venivano respinti nell'eserci-
•zio della vlolenza e vedevano 
ulteriormente aggravato 11 lo
ro isolamento politico e mo
rale. 

La riprova si 6 avuta subl-
to dopo, quando il compagno 
Natta, riprendendo a parlare, 
ha affermato: « Voi siete per 
la stragrande maggioranza de
gli italiani il partito neofasci-
sta, al centro della trama rea-
zionaria ed eversiva». Que
sta affermazione e stata sa-
lutata da una prolungata ova-
zione di tutte le slnistre, che 
sono sorte in pledi, dal depu-
tati repubblicani, socialdemo-
cratici e dalla maggior parte 
dl quelli democristianl. E' sta
to un momento altamente si-
gnificatlvo, che ha dato 11 se-
gno fisico della volonta della 
stragrande maggioranza del 
Parlamento italiano di farla 
finlta con qualslasi incertezza 
verso 11 pericolo fascista. 

«A salvarvl da questa con-
danna — ha proseguito Natta 
rivolto ai missin! — non 
basta davvero 11 disinvol-
to giuoco delle tardive disso-
ciazioni, delle denunce sico-
fantesche. Queste sono carte 
false, e sono tanto piu false 
nel momento in cul 11 segre-
tario del MSI non solo riven-
dica Impudicamente lo squa-
drismo degli anni '20, attacca 
arrogantemente le pid alte 
autorita dello Stato. rlcatta 
coi voti sottobanco datl al go
verno, avanza 1'oscura previ-
slone di altre sclagure, ma 
afferma che il suo disegno e 
dl determinare un radlcale 
spostamento a destra e dl 
splngere l'ltalla ad un altro 
regime. 

«Tutto cid rende piu acuti 
e stringent! gli interrogatlvi 
su vicende come quella del 
12 aprile e della tentata stra-
ge sul treno proprio perche 
cadono in una situazlone di 
crisi profonda. economica. po
litica, morale del Paese. A 
nessuno pud sfuggire che la 
macchina della provocazione e 
della vlolenza s'e rimessa in 
moto nel momento in cui sono 
risultati perdenti la politica e 
il governo di centro destra e 
si e giuntl ad uno stato dl 
crisi virtuale con l'emergere 

(Dalla prima pagina) 
l'antifascismo italiano che sa-
prit compiere anche oggi il 
suo dovere. 

II llberale Giomo, Invece, 
ha svolto un ragionamento an
cora Isplrato alia teorla degli 
opposti estremismi. tuttavia 
anch'egli ha chiesto misure 
antifasciste. 

II socialdemocratico Cari-
glia ha notato che la tattica 
attuale del neofascismo ri-
sponde agli stessi criteri spe-
rimentatl nel 1921-22 (volto 
legalitario in Parlamento per 
meglio colpire gli awersari 
fuori), ed ha invitato il go
verno e le altre autorita a 
far rispettare la legge che col-
pisce la ricostituzione del par
tito fascista, facendo anche 
rispettare gli articoli del co-
dice penale che consentono di 
perseguire le organizzazioni 
eversive. 

I missini per trarsi in qualche 
modo d'impaccio hanno fatto 
parlare il monarchico on. Co-
velll, recente acquisto del loro 
partito e che avrebbe dovuto 
apparire meno compromesso 
con la tradizione neofascista. 
Covelli. assieme al consueto e 
vano tentativo di dissociare 
il suo partito dalle gesta dei 
suoi stessi seguaci e Ispirati. 
ha mosso un inqualificabile 
attacco al Presldente della Re-
pubblica e al Presldente della 
Corte Costituzionale dlcendo 
che le sue dichiarazioni sul-
1'obbligo che la Costituzione 
assegna ad ogni autorita di 
lottare contro il fascismo so
no «quelle di un complessa-
to farneticante». La frase ha 
suscitato. assieme alle prote-
ste della generalita dell'As-
semblea. Jl fermo richiamo del 
presidente d! tumo. compagno 
Boldrini. 

Per la DC ha parlato Ton. 
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associandosi, la nostra dentin-
cia). Da un'agenzia abbiarno 
appreso ieri sera che Preti si 
riterrebbe diffamato perche, 
asserirebbe, egh non avreb
be « ne bloccato, ne insabbia-
to la pratica*. E perchi al
lora, replichiamo, non se ne 
e mai saputo nienle? 

Questo ex ministro invece 
dt nspondere a una domanda 
di verita su un caso che coin-
volge evenluali illeciti valuta-
ri e tributari, spiegando, come 
suo dovere, di fronte all'opi-
nione pubblica quali sviluppi 
ha avuto Voperazione Barilla, 
st tnncera dtetro la querela. 
Ma se rifiuta di dare chiari-
menti vuol dire che non ha 
argomenti e che lTJnita ha 
colpito nel segno? Ecco I'en-
nesima domanda che porgia-
mo all ex mimstro delle Fi-
name Prett. 

L'agenzia ANSA, nel dirama-
re I'altra sera la notizia rela-
tiva a Preti, riassume i termini 
della vicenda. Per chi ancora 
non fosse al corente la quest to
ne risale al 13 gennaio '72 quan
do, durante una normale ispe-
zione al treno TEE fermo a 
Chiasso Internazionale, due 
guardie di finanza scoprirono 
nella valigetta «24 ore» del-
I'mdustriale rtransitante* Pie-
tro Barilla documenti relativi 
a ingenti investimenti com-
piuti per canto di Pietro Ba
rilla e del fratello Giovanni. 
in Svizzera e in Inghilterra, 
per un ammontare comples
sivo di circa trenta miliardi 
di lire italiane, Su l'Unita del-
V8 e del 9 maggio abbiarno 
ampiamente descritto la vicen
da, le modalita del fermo del 
Barilla, la icoperta dei docu-

di propositi dl rlcercare una 
diversa e nuova soluzione ». 

Riferendosi alia profondita 
e al carattere unitario del 
moto dl protesta democratlca, 
Natta ha notato che da esso 
viene l'ammonimento e la sol-
lecitazlone ad affrontare sen-
za indugi II guasto e l'insi-
dia del fascismo. Occorre sot-
tolineare la portata e II valo-
re delle affermazionl del Pre
sldente della Repubbllca e di 
quello della Corte Costituzio
nale. Grande lmportanza 
avrebbe avuto se qualcosa di 
analogo avesse detto 11 Presi
dent© del Conslglio, almeno 
quando i dirigenti missini si 
sono vantati di aver salvato 
col loro voto il governo. 

Sulla base delle dichiarazio
ni delle piu alte autorita co-
stituzlonali si pud chlamare in 
causa sia gli organi dello Sta
to e 1 governi a cui tocca il 
compito della represslone, 
dell'applicazione delle leggi 
del '47 e del '52 contro la 
riorganlzzazione delle forma-
zioni fasciste. sia le forze po
litiche democratiche a cui 
spetta il compito positivo dl 
promuovere e dl realizzare 
una politica di progresso che 
non lasci marginl al pericolo 
fascista. E' a questo dupllce 
ordlne di esigenze che biso-
gna rispondere. come finora 
non si e fatto. E in proposito, 
Natta ha prospettato le pro-
paste concrete dei comunisti. 

Rlbadita la critica verso 
quel settori dell'apparato del
lo Stato che hanno rivelato e 
rivelano sordita a lntendere 
chi sono 1 nemlci reall della 
democrazla (e richlamati al
cuni casi concreti, come quel
lo del prefetto dl Mllano, del 
quale e apparsa la mancanza 
di correttezza e di lealta de 
mocratica), Natta ha chiesto: 
« Non credete che sia neces 
sario isolare e anche allonta-
nare quei funzlonari che ab 
biano peccato per connivenza 
o per tolleranza verso i fa
scisti? O, per liberarvene. at-
tendete che diventino deputa
tl fascisti? In realta ammet-
tere 1 guastl di disorienta-
mento e di abdicazione. co-
statare che la legge del 1952 
non e stata applicata e che. 
come ha detto Andreottl, vi 
e "una crisi di risultati nella 
£?iustizia e nella polizia". si
gnifica investire le responsa-
hilita oolitiche I'inrl'riZEo e la 
dlrezlone del govemo. 

«Alia presenza del fasci
smo, alia sua aggressivlta e 
tracotanza. alle impunita. agli 
ammlccamenti e alle colle-
ganze anche nel corpi dello 
Stato, hanno dato spazlo le 
barriere alzate tra le forze 

della Reslstenza e dell'antlfa
scismo. le dlscriminazionl 
ideologlche e politiche, le 
equlparazloni assurde e ver-
gognose fra fascisti e comuni
sti, l'llluslone dl poter addo-
mestlcare 11 fascismo serven-
dosl dl esso come contrappe-
so al movimento operaio e 
popolare. Ci6 che occorre, 
percio, 6 affermare un precl-
so, netto indirlzzo democratl-
co e antlfasclsta e occorrono 
atti, declsioni che rendano evl-
dente questa volonta. Appro-
viamo percld la declsione del 
nostro Presidente dl impegna-
re la Camera a dellberare 
entro breve termlne sulle au-
torizzazloni a procedere nel 
confront! dei dirigenti missini 
imputatl di ricostituzione del 
partito fascista. La nostra po
sizione e che quelle autorizza-
zionl vengano concesse. Ma 
e'e un problema che chiama 
in causa il governo e che va 
al di la delle au torizzazloni: 
ed e quello della parte e del
le responsabillta del dirigenti 
e dell'organizzazlone del MSI; 
perche bisogna dire alia ma-
gistratura e alia polizia che 
nell'azione contro 11 fascismo 
non cl sono soglie lnvalicabl-
li, non ci sono opportunity po
litiche che possono prevalere 
sul dovere costituzionale. 

« Soprattutto — ha agglunto 
Natta — chledlamo al gover
no e alia DC dl dire appleno 
alia Camera cl6 che essl san-
no sul piano eversivo e sul 
suol Isplratorl, sul gruppi e le 
organizzazioni neofasciste, sul 
collegamenti e gli alutl su cul 
contano In Italia e all'estero. 

« Chiediamo, quindi, i'appli-
raziono delle legtri — d' qu^'-
le ordinarie e dl quella del 
'52 — In tutti i casi di vio-
lazione della legality repub-
blicana; chiediamo la disso-
luzlone dl tutte le organizza
zioni squadriste. L'esempio 
deve venire dal tjoverno il 
Parlamento non potrebbe ri-
conoscere legittimita ad un 
governo che continuasse ad 
essere iaidempiente o tolle-
rante. 

« Nella repressione del fasci-
smo non pud esservi spazlo a 
dubblo, anche se e vero che 11 
rigurglto fascista non pone so
lo un problema di online pub
blico. BLsogna operare con 
coerenza sul terreno giudizia-
rio e sul terreno politico; l'or-
dine democratlco non pu6 vi-
vere senza un'opera comples-
slva e organica di risanamen-
to e di rinnovamento della so
cieta e dello Stato. Siamo di 
fronte a elementi di gravita 
nella realta attuale e nella 
prospettiva: dalla crlsl socia-

i le. dal dilagare delle ingiusti-

zle possono trovare allmento 
denlgrazionl e sflducle qua-
lunqulstlche, corporatlvlsmo e 
demagogia, BLsogna dunque 
aglre sulle cause, ed e chla-
ro che Tesigenza lmperlosa 
dell'ordine democratlco non 6 
separablle da un indirlzzo de
mocratlco di politica econo
mica, dal rinnovamento delle 
strutture sociali e civili, dal
la ri forma intellettuale e mo
rale. 

« Ma 6 qui che a) palesa la 
contraddizione su cui non si 
pu6 tacere: a fronte di tutte 
queste esigenze abbiarno un 
governo che non pud soddi-
sfarle e che anzi costituisce 
un ostacolo. L'on. Andreottl. 
col dlscorso di Bora s'e pre-
sentato come 11 protagonista 
di una politica asslmllata al
ia svolta del 1947-48 ed e sta
to conseguente, fino alia umi-
liazione di votl dl fiducla in 
presenza del disfaclmento del
la maggioranza e dell'inqulna-
mento fascists. Cio In onto 
Incentlvo all'agitazlone dema
gog! ca e occasion! e speran-
ze al MSI. E nello stato dl 
crescente Incertezza e lnsta-
blllta si e offerto forse il de-
stro ai gestl rabblosi e lnfa-
mi dl aprile. II 12 aprile, tl 
MSI ha perso il suo volto le
galitario ed e caduto nell'iso-
lamento. II governo non * 
morto, ma la necesslti di 
giungere ad un mutamento e 
ormai tanto evidente che lo 
stesso Andreottl, sia pure con 
una formula equivoca, deve 
riconoscerla. Camblare ten-
denza e governo e necessarlo 
e urgente». 

Concludendo, Natta ha af
fermato che i comunisti rlten-
gono dl aver dato un contri
buto serlo — con lo sviluppo 
e il rinnovamento della loro 
politica — perche si vada ad 
una soluzione politica demo
cratlca. ad un governo che, 
rompendo con le forze e gli 
orientamentl di destra, si qua-
lifichi per la sua capaclta di 
affrontare i problemi oiu ur
gent! del paese e determini 
un'lnverslone di tendenza, un 
rapporto positivo con tutto il 
movimento operaio. Rivolto a! 
deputatl dc. l'oratore comunl-
sta ha affermato che In causa 
e soprattutto la loro respon
sabillta di dare coerente 
espresslone alle vocazioni po-
polarl e antifasciste. Non pen-
sate — ha concluso — che il 
Paese vi debba sempre con-
cedere il beneficio del tempo. 
che premlnenti siano i vostrl 
affari e i vostri dibattiti in-
teml. per quanto Important!. 
Non e'e da attendere oltre. 
se sl vuol dawero servire 
l'ltalla. 

II dibattito contro il fascismo 
Piccoll, 11 quale, interrotto ri-
petutamente dai missini e in 
alcunl passi applaudito da tut
ti 1 settori antifascisti della 
Camera, ha detto che il pro
blema del fascismo esiste e 
merlta un dlscorso di respiro 
storico. 

Le preoccupazioni che det-
tero vita alia legge del 1952 
avevano una ragion d'essere; 
gla allora emergevano 1 rlschi 
di una risorgente predicazio-
ne del fascismo. Oggi ci si of-
fre la possiblllta di esprimere 
una condanna ancora piu pre-
clsa. Chi ha ordito un dise
gno di sovversione subisce pe-
santemente l'eco di ritorno 
della condanna di tutto un po
polo. Vi e anche — ha ag-
giunto l'esponente dc — una 
violenza di segno opposto, 
sulla quale esprimiamo la piu 
ferma condanna. perd il di-
scorso sulla violenza fascista 
si impone perche siamo di-
nanzi a manifestazioni sem
pre piu gravi, siamo in pre
senza di tentativi di strage. 
Non a caso la Costituzione ha 
colpito con un doppio erga-
stolo 11 fascismo. La norma 
che proibisce la rinascita del 
partito fascista non e inter-
pretabile: e chiara. 

Piccoli ha quindi invitato il 
governo a pfendere le deci-
sioni necessarie a bloccare la 
spirale della violenza, ad indi-
viduare e colpire le central! 
dell'eversione. L'azione sia 
compiuta sino in fondo, il go
verno usi la legislazione ur-
gente. La legge Scelba merita 
una revisione in Iinea con i 
pronunciamenti del presiden
te della Corte costituzionale 
per renderne meno difficile 
l'applicazione, ma cid non si
gnifica che non debba opera-
re in questo momento. 

L'esponente dc ha quindi al-
Iargato il ragionamento: la 
violenza e i fantasmi del fa
scismo — ha detto — si bat-

tono con un'incisiva azione 
rinnovatrice, eliminando cioe 
i motivi di un malcontento 
che pub essere agevolmente 
sfruttato da forze eversive e 
da un qualunquismo che porta 
per gradi successivi alia ten-
tazione autoritaria. Deve per-
cld aversi un comune impegno 
per un grande recupero di de-
mocrazia nel paese, una politi
ca di riforme che deve tro
vare una sua operante sostan-
za. La maggioranza — ha con
cluso — fara il suo dovere ma 
anche l'opposizione e chiama-
ta ad uno sforzo costruttivo 
proprio in virtu di quel con-
fronto costituzionale che e 
l'essenza della nostra demo
crazla. La DC invita gli altri 
partiti, alia luce della fedelta 
alia Costituzione e agli ideali 
della Resistenza, a rinnovare 
I'impegno per la crescita ci
vile della nazione. 

II repubblicano Reale ha 
affermato che, di fronte al-
l'insorgenza neofascista, la 
capacita di difesa dello Stato 
e oggi ben diversa da quella 
del 1922 ma «la nostra pre-
occupazione nasce dal dubbio 
che la gravita della situazio-
ne possa essere sottovalutata 
da chi ha il dovere e i mez
zi per fronteggiarla». I re
pubblicani pensano che per 
eliminare il neofascismo bi-
sogna eliminare lo spazio po
litico con un governo che 
spenga i motivi della protesta. 

E' quindi spettato al compa
gno Malagugini, presentatore 
di una propria interpellanza, 
di richiamare ancora una vol-
ta l'esigenza di un'azione ge
nerate di repressione. preven-
zione e bonifica politica e so
ciale del paese. 

E' bastato promuovere per 
una volta indagini con un mi-
nimo di tempestivita — ha 
detto — per fare emergere 
tutta la complessa ragnatela 

della sovversione e la comu-
nanza tra gli esecutorl e gli 
ispiratori, per flssare in foto-
grafla questa comunanza. 

Nessun trucco furbesco pud 
mimetizzare i legaml, la flglla-
zione, l'ispirazione che i cri
minal! hanno trovato nei diri
genti del MSI. E' dl fronte a 
questa verita, che ormai tra-
scina anche forze politiche fi
nora restie a riconoscerla, 
che occorre chiarezza, anzitut-
to, nel ribadire il carattere 
antifasctsta della Repubblica: 
e questo un connotato essen-
ziale e speciflco che esclude 
tassativamente la presenza del 
fascismo in qualslasi forma. 
in quanto movimento incom
patible non solo con le li-
berta democratiche ma con gli 
stessi diritti civili. Dal dettato 
costituzionale viene l'indicazio-
ne di una saldatura pratica. 
politica tra il passato (cioe le 
origini della Repubblica) e lo 
avvenire, cioe il disegno pro 
grammatico dl un'Italla fon 
data sulla giustizia. 

Malagugini ha quindi n-
chiamato gli innumerevoli 
episodi della condotta gover-
nativa e dl talunl settori del
l'apparato che hanno costitui* 
to un tentativo costante di in 
frenare la lotta al fascismo.. 
Ed ha chiesto che venga crea 
to un unico centro coordina-
tlvo delle indagini sulla sov
versione fascista tenendo pre-
sente la netta distlnzione che 
il nostro ordinamento castitu-
zionale fa fra la vlolenza fa
scista e ogni altra forma di 
violenza. 

Anche oggi — ha concluF i 
— la battaglia antlfasclsta 
coincide con la lotta per lo 
sviluppo civile e sociale dei 
Paese. 

Stamane 11 presidente de". 
Consiglio rispondera alle In 
terpellanze. Spettera qulnd: 
a! vari gruppi svolgera le re 
pllche. 

Lo scandalo valutario Barilla 
menti, I'ammontare dei movi-
menti valutari e il carattere 
degli investimenti speculativi 
.all'eSiiro (oltretutto perche la 
vicenda appare esemplare in 
rifenmento al famoso «scio
pero degli investimenti indu-
striali* avutosi in Italia nel 
71 e in parte nel '72). 

All'on. Preti, all'epoca mini
stro delle Ftnanze, chiedeva-
mo di fornire delucidazioni 
sul perche una operazione co
sl brillante della Guardia di 
Finanza, non e mai stata resa 
di dominio pubblico. Senza 
contare che la conoscenza del 
fatto avrebbe facilitato in mo
do decisivo anche gli accerta-
menti tributari di alcuni enti 
locali emiliani. dote hanno se-
de stabilimenti e dimore dei 
Barilla. E bastera per questo 
ricordare la estenuanle batta
glia condotta dal Comune di 
Parma per imporre ai Barilla 
determinati imponibUi per la 
imposta di famiglia (certo in-
feriori alia realta, alia luce 
dei fatti attuali), quando i Ba
rilla tentarono di sfuggire agli 
obblighi cercando di elevare 
dimora flscale nel comune di 
Forte dei Marmi. Avremo co-
munque modo di ritornare an
che su questa vicenda che, for
se, I'emiliano Preti ricordera, 

Ora, l'agenzia ANSA, dopo 
aver riferito i termini dello 
scandalo valutario, aggiunge 
le seguenti considerazioni: 

v In • ambienti competenti 
(quali? ndr) si fe rilevare che 
Voperazione riguarda un tile-
cito amministrativo e che la 

j relazione sull'operazione se-
! gue Viter amministrativo. La 

pratica viene inviata alia di-
rezione del contenzioso del 
ministero del Tesoro che in-
forma Vufflcio italiano dei 

cambi, trattandosi di movi
mento valutario. 11 contenzio
so istruisce la pratica e quin
di riferisce al ministro il qua
le, in base alle risultanze, e-
mana un decreto in cui, se & 
stato accertato I'illecito, fissa 
la relativa pena pecuniaria. II 
responsabile deU'illecito ha di-
ritto di ricorrere al Consiglio 
di Stato v. 

Come si rede, si tratta di 
considerazioni generiche, non 
direttamente riferite all'affare 
Barilla, che tasciano in so-
speso Vinterrogativo su do
ve giace e a che punto e n-
masta la famosa pratica. Quin
di le domande a Preti riman-
gono e si ribadiscono. 

L'agenzia aggiunge, infine 
quest'altra, piii specifica, in-
formazione: 

wSi e inoltre appreso che, a 
proposito del procedimento 
valutario, la polizia tributaria 
regionale dell'Emilia-Romagna 
ha svolto indagini negli uffici 
della ditta Barilla di Parma 
quasi ininterrottamente dal 
gennaio 1972, e doe subito do
po la scoperta della valigetta 
sul treno, alia meta di giugno 
dello stesso anno. 11 rapporto 
e stato poi rimesso alia com
missions per il contenzioso 
valutario che & Vunico orga-
no competente a decidere in 
materia prima di ogni altro 
ghidizio ». 

Non sappiamo chi abbia det
tato queste considerazioni e 
quali siano, ad esempio, gli 
«ambienti competenti*. Certo 
non abbiarno mai avuto dub-
bi sul fatto che la tributaria 
di Bologna pub contare su 
funzionari capaci e onesti. 
Quindi, per quanto riguar
da questo speciflco rapporto, 
chiediamo alia commissione 

per il contenzioso valutario dt 
rendere note, se nulla osta e 
se ci sono, le sue decistom 
in proposito a questo affarc. 

Ma chi deve rispondere su 
tutta la questione, ripelUimo. 
e Vex ministro Preti, il quale 
ha tenuto alVoscuro del caso 
persino il Parlamento. 

L'onorevole querelante i stm 
pre stato sollecito nel denuu-
ciare evasioni tributarie che 
colpivano divi del teatro o del 
cinema. Ma se e certamentc 
opportuno denunciare e col
pire, quando siano stati accer-
tati gli estremi dell'evasione. 
mettiamo, divi popolari come 
un Sordi o un Pisu, (deflmii 
argutamente da un settimana-
le gli tevasori impossibili*. 
proprio perchi i loro proven-
ti sono di piii facile accerta-
mento e le loro persone bene 
in vista) Vopinione pubblica 
chiede a maggior ragione che 
siano accertati e perseguiti fi
no in fondo gli illeciti flscah. 
ben piu vistosi, di industrial! 
e finanzieri — come sovente 
e apparso nelle cronache — 
senza alcun riguardo alia «per-
sonalita* dei perseguiti. In pri
mo luogo perchi coda il dub
bio che si vogliano usare due 
pesi e due misure; e in secon
do luogo per non dover rite-
nere che il ministro apre la 
bocca soltanto quando git fa 
comodo, ossia per cercare 
pubblicita a buon mercato. 

L'on. Preti ritiene di dover 
dare a not lezioni di «costu
me giornalistlcoTt. Non cono-
sciamo nessun miglior costu
me giornalistico diver so da 
quello di dire la verita, corn* 
abbiarno fatto. Tl costume che 
deve essere censurato £ quel
lo dl chi invece dt spiegare co
me stanno le cose rltient di 
dover continuare a taetre. 


