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Decisioni delle cooperative 

Processo in piazza 
ai prezzi-truffa 

dei gruppi chimici 
II consorzio MCA, denunciato al MEC perche aveva ri-
bassalo i preni, sosterra I'accusa conlro la Federcon-
sorzi e le aziende di Sfalo - L'intervenfo di Bernardini 

I contadini saranno chiama-
ti, nel corso di una campagna 
di in ormazione e consuitazio 
ne di massa. a dare una ri-
sposta alia iniziativa della 
grande industria chimica — 
spalleggiata dai dirigenti della 
DC — che dopo avere impo-
sto prezzi dei concimi supe-
rion del 30 per cento ai llvel-
h internazionall, cerca ora di 
soffocare con puri e semplici 
divieti 1'azione dei coltlvatorl 
.ussociati nel consorzio AICA 
che ha gia consentito di ac-
quislre per le auto forniture, 
una riduzione di prezzo del 
20 per cento. Lo ha afferma-
to Luciano Bernardini. diri-
gente dell'Associazione coope
rative aderente alia Lega, nel 
discorso che ha concluso l'as-
semblea dell'AICA. 

L'informazione del presiden-
te dell'AICA, Enzo Ferrari, 
circa la denuncia presentata 

In sede di dibattito 

Ivo: emendamenti 
del PCI al 

decreto legge 
del governo 

Una dichiarazione del compa-
gno Vespignani 

Sul decreto legge per lo 
scorrimento dell'Iva al 1. gen-
naio '73. 11 compagno Vespi
gnani, gia oratore di mino-
ranza per la riforma trlbuta-
ria nella passata legislatura. 
ha dichiarato in merito al 
decreto legge per lo scorri
mento al 1. gennaio '73 della 
lntroduzione dell'Iva approva-
to dal governo che se «con
clude una lunga azione che 
noi comunisti abbiamo con-
dotto in prima fila per otte-
nere l'applicazione contcmpo-
ranea della legge di riforma 
tributaria ». tuttavia « elude 
pressoche completamente le 
aspettative di larghe masse 
popolari e di ceti medi per 
una seria revisione degli a-
spetti piu criticati della ri
forma stessa. e non tiene 
alcun conto neppure del pa-
rere espresso dal Cnel ». 

I comunisti proporranno 
qualificanti emendamenti al 
decreto legge In sede di di
battito per la sua conversio 
ne in legge. «Riteniamo — 
ha detto Vespignani — che i 
punt! da modificare siano co-
si sintetizzabili: 1) elevamen-
to dei limiti di esenzione per 
i lavoratori dipendenti e au
tonomy e riduzione delle ali-
quote per i prlmi scaglioni; 
2) per l'lva esenzione dei ge-
neri alimentari di base, dei 
servizi essenziali e dei pro-
dotti agricoli; riduzione delle 
aliquote per i generi di lar
go consumo. estensione del si-
stema forfettario e semplifi-
cato per le aziende artigia-
ne, commerciali e per i pro-
fe^sionisti: 3) detassazione de
gli investimenti e delle scor-
te, non solo dall'Ige ma an-
che dagli altri tributi incor-
porati: 4) revisione del mec-
canlsmo di accertamento e 
contenzioso per garantire i 
poteri degli enti locali. 

«Ricercheremo negli altri 
gruppi politici le opportune 
convergenze atte a garantire 
la maggioranza necessaria :n 
parlamento per alcune sostan-
ziali modifiche di tutta la leg
ge per la riforma tributaria. 
e promuoveranno nel paese. 
gli opportuni contatti con tut-
te le rappresentanze sindaca-
li e di categoria al fine di ga
rantire il necessario sosteano 
politico e di opinione pubbll-
ca all'iniziativa riformatrice 
del PCI ». 

Tito candidato 
al Premio Nobel 
per la pace 1972 

LUSSEMBURGO. 23 
In occasione dpH'80<> com-

pleanno del maresciallo Tito. 
11 presidente del Comitato in 
ternazionale per la ricerca 
scientifica delle origini e del
le conseguenze della seconda 
gueira mondiale, la cui sede 
6 a Lussemburgo. Pierre Gre-
goire, e il presidente dell'Unio 
ne dei resistenti e dei depor-
tati della Repubblica Fede-
rale tedesca Karl Ibach, in 
un telegramma inviato al pre
sidente del parlamento norve-
gese hanno proposto la ean-
didatura del capo dello Stato 
Jugoslavo al Premio Nobel 
della pace 1972 

agli organi del MEC per « con-
correnza sleale » denuncia che 
segue i iniziativa del mmiste-
ro del Commercio estero di 
autorizzare le importazioni 
della Federconsorzi e non 
quelle dell'AICA, ha suscitato 
ample e vivaci reazioni in tut* 
ti gli ambienti politici. Una 
linziativa paiiamentare, ha 
detto Bernardini. si impone 
ormai e deve riproporre insie-
me al comportamento dei mi-
nisteri e delle aziende a parte-
cipazione statale anche quella 
della Federconsorzi che oggi, 
pur essendo un veicolo cosl 
palese di sfruttamento dei 
contadini, osa chiedere il nco-
noscimento come cooperatlva. 

Per parte sua, l'AICA pro-
seguira sulla sua strada. An-
zi. intende allargare la sua 
politica di servtsio per aiutare 
i coltivaton ad accedere in 
misura piii ampia ai finanzia-
menti pubblici. mediante l'as-
sistenza tecnica e i servizi di 
mercato. sia all'acquisto che 
alia vendita. Su questa stra-
da i due « piani triennali » di 
sviluppo decisi in passato, nel-
le assemblee di Ban e Castel-
lammare nanno portato anche 
ad una concreta quahficazione 
meridionale deH'AICA, oggi 
presente in tutte le region!. 
con strutture autogestite dalle 
cooperative del luogo e dal 
loro soci ma collegate alia 
rete di mercato nazionale e in-
ternazionale. 

Circa i rapporti con le or-
ganizzazioni contadine Ber
nardini ha ricordato che la 
via seguita dalla cooperazin-
ne agricola e quella 
della estensione, attraverso le 
iniziative economiche, dei rap
porti con tutte le forze orga-
nizzate che operano fra 1 la-
voraton agricoli. In questo 
quadro 1'Associazione naziona
le cooperative agricole (AN-
CA) promotrice del consorzio 
AICA conta di sviluppare ul-
teriormente la sua autonoma 
presenza, nell'ambito della Le

ga. come forza di aggregazio-
ne unitaria nelle campagne. 

L'assemblea dell'Alleanza 
cooperative agricole si e con-
clusa con l'approvazione di un 
ampio programma. Nel set-
tore zootecnico, dove il MEC 
ha creato difficolta gravl (e 
l'unico settore in cui l'AICA 
segna un volume di attivita 
minore nel 1971) sara accre-
sciuta la fornitura di sogget-
ti da allevamento (20 mila 
capi bovini) con concreti aiutl 
ai coltivatori sia associati che 
smgoli. Nel settore dell'olio 
vengono porlati avanti, in col-
legamento con le assoclazio-

.ni dei produttori. progetti in-
terregionali nell'Italia centra-
le e nel Mezzogiorno conti-
nentale. Per il vino si la-
vora alia costituzione di un 
organismo unitario nazionale 
capace di fronteggiare i gran-
di gruppi. In ambedue 1 set-
tori. degli acquisti e delle ven-
dite. azione associativa, poli
tica ed economics si sviluppa-
no di pari passo per migliora-
re i redditi dei contadini e 
creare rapporti nuovi, diretti 
fra produttori e consumatori 
(tramite i dettaglianti e la 
cooDerazione di consumo). 

CONFERENZA — Si con
clude oggi a Roma la confe-
renza mondiale della coopera-
zione agricola promossa dalla 
organizzazione delle Nazioni 
Unite per l'agricoltura (FAO). 
Nei cinque giorni di dibattito 
sono intervenuti anche nume-
rosi delegati italiani. II quadro 
e vario: in molti paesi la 
copoerazione non ha ancora un 
ruoio autonomo. non aiuta i 
contadini a divenire indipen-
denti e a lottare per la rifor
ma agraria ed e utilizzata 
per scopi conservaton Vi so
no. tuttavia, gli esempi di 
una via opposta e risolutiva 
dei problemi dei lavoratori 
agricoli ed e su questa pro 
spettiva che hanno insistito gli 
interventi dei rappresentanti 
delle organizzazioni aderenti 
alia Lega cooperative. 

PRODUZIONE — Si apre 
domani a Roma il convegno 
nazionale della Federazione 
COOP aericole aderente alia 
Confederazione «La coopera-
zione per la conduzionp del po-
deri nel quadro dell'ammoder-
namento delle strutture ». P>"e-
sentano relazioni II prof. Stu-
pazzoni. il dr. Cesanni. e I'av-
vocato Benignl. Scopo dichia
rato e quello di wapprofondire 
gli aspetti organlzzativi e fun-
zionali delle cooperative per 
la conduzione associate del 
poderi che si va diffondendo 
in Italia » specialmente per ri-
solvere i problemi di «realiz-
zare allevamenti di adeguate 
dimensioni. la meccanizza7fo-
ne integrale. l'assistenza tec
nica. la spec'alizzaziore del 
lavoro e la riduzione dei co-
sti ». Per questo si chiede « il 
prepensionamento per 1 col
tivatori che conferiseono 11 
teireno alia cooperativa e 
priorita dei finanziamenti». 

Complotfo sicnista a New York 

Volevano far saltare 
la missione sovietica 

• NEW YORK. 25. 
Un complotto per lar -^Itare 

in ana la residmza Oella mis 
sione sovietica picsbo 1'ONU. a 
{'Aon Cove, zona residenzialo di 
I ong Fs'and a trenta chilcme 
l-i da Manhattan, c stato svcn-
tnto la ootte ;.corsa con l'«ir 
icsto di quattro inembri del 
l'orfian.7/jiziono oht~emist«i pro-
i-rao!ian.'i «.Lu:sli Dol^nsc 
I ."ague» I tcrrori'-ti. la cui 
tta vana dai lfi ai 26 m.ii. 
T-onn .stati sorpresi i.clla sma 
foga di Lido Beach, centro \i-

cino a Glen Co\e. dove si era-
no introdotti con cniavi f.ilse, 
mentre fabbnca\ ano due ordi-
?m esplosivi a1 alta pote.iza. 

I quattro terronsii. tre slu-
«'enti ed un impiegato disoccu-
pato. crano in possesso di mi-
mi7iose mappe e grafici della 
villa di Glen Cove c della zona 
circostante, di otto bomhc la-
vnmogene, maschere antigas. 
parnicche c maschere per ca-
niuffarsi. Sfolla^rntc c t rapu-
j{ni, c tli un coihce con rol.il.va 
t c h i a v o per la decifra/ione. 

• ' ' » 

Completamente demolita la montatura costruita dall'accusa 

12 testimoni confermano 
I'innocenza della Davis 

Le loro deposizioni, protrattesi per tre giorni, hanno dimostrato che Angela era all'oscuro del ten-
tativo di Jonathan Jackson di far evadere tre prigionieri da San Rafael • Fleeta Drumgo ha detto che 
I'imputata non preparo alcun piano d'evasione con George Jackson • II processo verso la conclusione 

SAN JOSE' — Angela Davis (a destra). accompagnata da 
un'amica, lascia il tribunale dopo I'udienza in cui ha deposto 
Fleeta Drumgo. Prima di lasclare il tribunale, Angela ha 
avuto un lungo colloquio con Drumgo e con John Clutchette 
i quali erano, insieme con George Jackson, i tre a fratelli 
di Soledad » 

NEW YORK. 25. 
Al processo contro Angela 

Davis in corso a San Jose, la 
dlfesa ha Inferto ieri nuovi 
colpi decislvi alle tesi dell'ac-
cusa e, fra la sorpresa di tut-
ti, ha dichiarato chiuso il pro-
prio intervento nel dibattl-
mento e terminata l'escussio-
ne dei testi a discarico. II 
processo volge ora rapida-
mente al termlne e le prove 

Kadar compie 
sessanta anni 

Un telegramma augura-

le di Longo e Berlinguer 

II compagno Janos Kadar, 
primo segretarlo del Partito 
operaio sociulista ungherese 
(POSU), compie oggi 60 an
ni. In questa circostanza i 
compagni Luigi Longo e En
rico Berlinguer gli hanno in
viato il seguente telegramma: 

« Vi giungono. a nome dei 
comunisti italiuni, i piu at-
fettuosi e frulerni auguri per 
il vostro sessantesimo com-
plemmo ai quali uniamo i 
nostri sentimenti di viva ami-
cizia. Cogliamo I'occasione per 
augurare al Partito fratello 
ungherese nuovi successi nel-
I'opera di costruzione della 
societa socialisla, nell'interes-
se comune della causa del so-
cialismo, della democraziu e 
della pace e, a voi, tunghi e 
proficui anni di attivita. Fra-
ternamente. Luigi Longo, En
rico Berlinguer ». 

Mentre Chaban Delmas ha riottenuto la fiducia della Camera 

IL 7 GIUGN0 I FRANCESI 
SCENDERANNO IN SCIOPERO 

L'astensione dal lavoro e sfata indelfa dalla CGT, avra caraliere nazionale 
' e durera 24 ore — Le rivendicazioni sono: salario minimo garanfito di mille 

franchi e la pensione a sessant'anni — Le promesse elettorali del primo minislro: 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 25. 

Per 368 voti favorevoli e 96 
contrari la Camera ha rinno 
vato, ieri sera, la fiducia al 
gabinetto Chaban-Delmas. Da-
vanti al rischio di una crisi 
di regime tutti i gruppi del
la maggioranza, che nei gior
ni scorsi avevano attaccato il 
primo ministro costringendo 
Pompidou a correre ai ripari 
con le misure di epurazione 
d: cui abbiamo riferito a suo 
tempo, hanno dunque votato 
per «la pace in famiglia» e 

Chaban-Delmas si e ritrovato 
coperto da una nuova inve-
stitura. 

a Chaban-Delmas — scrlve 
stamattina un commentate re 
di politica interna — ha resu 
scitato la fiducia della Came
ra. Ma ha veramente ritrova
to la fiducia del paese? ». Ora. 
a parte il fatto che la fiducia 
della Camera e una fiducia 
condizionata e basterebbe un 
qualsiasi sintomo di crisi per 
vedere il primo ministro nuo-
vamente alle prese cot suol 
compagni di partito e i suoi 
alleati di centro e di destra, 

Danni notevoli, nessuna vitlima 

Bombe in due sedi 
americane a Parigi 
Dal nostro corrispondente 

PARIGI. 25. 
Due Ijombe sono esplose sla-

notte, poco prim \ delle due: 
una, di forte puiciiza, nell'uffi 
cio visti del :onsolato amcri-
cano the si tro»a nella centra-
lissinia rue Saint F'lorentm. al-
l'angolo con pia^Zii della Con
cordia: la secon la. piu dclxrie. 
nella sorie ik'H'Asii'.Titan Legion 
in rue Pierre 1 dc Serbie. nei 
i. quart:en alti » pjrigini. Qual-
clie gmrno fa un altro atttntato 
aveva danneggiato la sede del
la societa ameriv-ana Honej"vvell-
Rull. 

Le bombe. due cidigni a scop 
pio ritardato. •>rano state col
locate nelle toileiies dei due 
edifici presi di mira dagli at-
lentatori. N'el primo caso i dan
ni sono stati in^c'iti. poiche ri-
sultano demohti &•; uffici medici 
contigui e tre o quattro muri 
divisori. Nel secor.do caso i dan
ni sono di cnti'.a irascurabile. 
Non si lamentano vittime. 

Poche ore dopo. e cioe verso 
le dicci di stamattina. i locali 
delle compagnie neree ameri
cane « Pan Am ? e « TWA » so
no stati evacuati durgenza: due 
telefonate anonane avevano an-
nunciato poco ppma che le sedi 
delle due comn-i^nic. nella lus-
suosa avenu e des Champs Ely-
sees stavano per raltare in aria. 
I-e perquisizioni iffettuatp non 
hanno dato alc-un nsultato nel
la sede della * TWA ». Ma alia 
• Pan Am > la nohzia scopriva. 
in un ripostiglto. un pacchetto 
sospetto che. ap^rto dagli arti-
ficieri. e risultat.T contenere una 
bomha al plastiro munita di un 
sistema di ritanhmento. Si pen 
sa che si tratti di un tipo di 
iMimba ugualc a quelle eaplose 
nella notte. 

I giomali nangini hanno ri-
cevnito una lettora in cui un 
'. Comitato di coordinamento > 
rivrndicava gli altontati della 
notte c segnalava che « a sco
po umanitario» rs«;o aveva de-
ciso di impedirc lo scoppio de
gli altri ordigni gia deposti 
prosso lc compn^nic arrre. 

II enmunicato ovoca « il fra-
gore di migliaia di bombe che 

esplodono e ucciJcno nel Viet
nam > e cosi i.osegue: « Noi 
non formiamo in esercito clan 
destino. Noi sia;iia soltanto uo 
mini e donne n.nvinti che le 
sorti dell'umanitA si difendono 
con la lotta rivoiuzionaria di 
ciascuno di noi. Somo certi che 
molti avranno '"OUiprcso e ap 
provato il nostro gesto». 

Le indagini del In pohzia non 
hanno dato finn ad ora alcun 
risultato Alcuni ritcngono che 
I'organizzazione fi>ncese che si 
firma «comitato di coordina
m e n t o sia in lapporto con 
quella - tedesca autrice dell'at-
tentato contro »I quartier ge-
nerale americano di Heidelberg 
e con le «brigate nrwe > ita 
liane. * Ma i :iir>&maro,5 tedo-
schi — scrive stasera "I-e Men 
de" che dedica un editon'ale 
a questa serie ci bombe euro-
pee lanciate contro gli ameri-
cani — sono pin cfficaci e me-
glio organizzate delle confuse 
"bricate rosse" iialiane le cui 
schiere 5ono imbottife di cospi-
ratori di estrema destra » 

a. p. 

Scerbizki 

segretario 

del PC di 

Ucraina 
MOSCA. 25. 

Vladimir Scerbizki. membro 
deirUfficio politico del PCUS. 
e stato eletto primo segre
tario del Partito comunista 
ucraino. in sostituzione di 

Piotr Scelest. divenuto vice-
premier dellURSS. 

La decisione e stata presa 
dal Plenum del PC ucraino. 
riunito oggi. Scerbizki era il 
primo ministro ucraino. 

e chiaro che la fiducia del 
paese non c'e. 

Da un mese la Francia e 
scossa da lunghi brividi che, 
di solito, annunciano il feb-
brone. E oggi la Confederazio
ne generale del lavoro — rac-
cogliendo questo vasto mal-
contento frazionato in dieel o 
cento mamfestazioni — ha 
Ianciato per il prossimo 7 giu-
gno uno sciopero generale na
zionale di 24 ore con due ri
vendicazioni di fondo: l'au-
mento del salario minimo ga-
rantito a mille franchi mensili 
(120 mila lire) e la pensione a 
sessant'anni. 

Come dicevamo, questo ap-
pello ad una manifestazione 
nazionale non cade nel vuo-
to: da tre giorni le poste. i 
telegrafi e i telefoni sono 
pressoche bloccati da uno scio
pero a rotazione che colpisce 
i centri di smistamento e ren-
de inutile anche il lavoro dei 
crumiri. Un'agitazione che pub 
sfociare da un giorno all'al-
tro in sciopero e in corso alia 
Societa nazionale di elettricita 
e nei trasporti urbani. 

Dopo lo sciopero dei mecca-
nici, VAir France sara bloccata 
domani dallo sciopero del per 
sonale di terra. Senza contare 
la lunga lotta dei grandi ma-
gazzini di Thonville. dove cen-
tinaia di ragazae hanno noc-
cupato oggi il luogo di lavo
ro. sostenute dalle colleghe dei 
erandi masazzini di Parigi e 
di altre citta francesi 

Per ritrovare la fiducia del
la Camera, se non quella del 
paese. Chaban-Delmas aveva 
promesso. in uno slancio di 
generosita mai visto. e in una 
ora appena di d'scorso. tutto 
quello che egli stesso aveva fin 
qui negato: miglioramento del
le pensioni. aumento degli in
vestimenti per 1'edilizia oopo-
lare e per la costruzione di 
nuove autostrade. prowedi-
menti ursenti per II miglio
ramento dei servizi telefonici. 
nuofi sussidi di vecchiaia e 
finalmente la Danta tra salari 
femminili e maschili. Vero e 
che Qualruno ha definito il 
discorso per primo ministro 
come «11 primo concerto pub-
blico del grande organo elet-
torale ». 

Evidentemente. se i suoi 
am'ci della Cimera eli hanno 
credutn. o hanno fatto finta 
di creder?li nerr^e ormai la 
Francia entri e'fettivamente 
in rlirm elettoraV e nes^uno 
vuol oerdere il «;eff<»io ronoui-
stato nel 1«KH. ]a no»vMazioTie 
e stata m"no sensibile alle 
t)*Pm«<o del nr'mo m'nietro 
e le h^ o'"0 *̂1 ner o"«*P*» c'he 
«ono: un to^tatVrt d' r'd<"-e 
h'stro. a rt;*»^ mei' dallp ele-

b^sn^e della • nuovi societa » 
goll'«;ta 

Tutti s inno del resto — e 
perflno gli am:ci di Chaban-
Delmas lo hanno ammesso — 
che occon-erebbero almeno 
dieci anni per la reali77azione 
delle promesse formulate dal 
primo ministro in un'ora di 
euforia elettorale Sicche le 
»-aCTZze di Thonville hanno ri-

! oreso 1'occupazione della fab 
brica, il personale delle poste 
e telegrafi ha contlnuato lo 
scioDero e non c'e dubbio che 
la grande manifestazione ri-
wndirat'va promossa dalla 
COT il 7 giusmo avra un se 
gulto senza precedent!. 

Augusto Pancaldi 

sull'innocenza di Angela si 
sono rivelatu ben piu consl-
stenti delle supposizioni e del
le deduzioni della pubblica 
accusa, che non e riuscita a 
dimostrare che I'imputata ab-
bia avuto qualcosa a che fa
re con la tragica sparatoria 
del 7 agosto del '70 di fron-
te al tribunale di San Ra-
lael. 

Ieri la difesa, concludendo 
la presentazione dei suoi te
sti, che sono stati dodici in 
tutto, ha dimostrato l'inesi-
stenza di un piano di fuga 
preordinato dei tre detenuti 
di colore che venlvano pro-
cessati U 7 agosto di due an
ni fa a San Rafael, renden-
do evidente nello stesso tem
po che Angela e George Jac
kson non avevano predispo-
sto insieme nulla che possa 
far pensare a un tentativo di 
evasione o ad uno scambio 
fra lo stesso George ed il 
giudice Haley, ucciso dalla po-
lizia di San Rafael mentre 
veniva portato via come ostag-
gio. Infine uno psicologo ha 
invalidato la testimonlanza 
secondo la quale Angela era 
stata vista a San Rafael il 
giorno prima della spara
toria. 

Iniziamo con quest'ultlmo 
punto. Come ci si pud ricor-
dare I'accusa sostiene che la 
Davis si reed il 6 agosto nel 
tribunale della cittadina ca-
liforniana e si aggiro nei pres-
si per un «sopralluogo», in 
vista del tentativo del giorno 
successive A questo scopo ha 
presentato una testimonianza 
secondo la quale Angela fu 
vista insieme con Jonathan 
Jackson nelle vicinanze della 
sede del tribunale. Ebbene, il 
dottor Robert Buckhout. un 
noto psicologo, ha mostrato 
delle diapositive in aula per 
dimostrare che i riconoscl-
menti da parte dei testimoni 
ocular! non sono attendibili. 
II teste che aveva indicato 
con sicurezza in Angela la 
persona vista quel giorno in 
tribunale ha inoltre ammesso 
di essere dallonlco. II dottor 
Buckhout ha allora rilevato 
che I'imputata e negra. che 
il colore nero della sua pel-
le e dato da componenti ros
se nella plgmentazione e che 
un daltonico non pud vedere 
quel toni di rosso. Quindi. es
sendo gia discutibile la vali
dity - di una testimonianza 
oculare. diventa completamen
te disattendibile una testimo
nianza oculare di un dalto
nico. 

• Con questa deposizione " la 
difesa ha completnto la di-
mostrazlone del fatto che An
gela non poteva trovarsi il 6 
agosto a San Rafael. Era in-
vece a Berkeley — come e ri
sultato da una testimonianza 
rilasciata Iunedl scorso — e 
non se ne allontand. 

Ieri la difesa ha anche 
smontato altre due accuse, 
portando a testimoniare Flee
ta Drumgo. compasno di eel-
la di James McClain (ucciso 
il 7 agosto a San Rafael) ed 
amico di George Jackson (an-
ch'egli ucciso. ma a San Quin-
tino). Drumgo era uno dei 
tre «fratelli di Soledad ». II 
teste, che e detenuto. che e 
apparso in tribunale 'ncate-
nato. e che e stato gia assol-
to dall'accusa mossa anche a 
Jackson di avere ucciso un 
secondino nel carcere di So
ledad, ha detto sotto giura-
mento di non essere mai sta
to al corrente di nessun pia
no per liberare George Jac
kson e che nemmeno McClain 
gli parld mai di quel tentati
vo di conquistare la liberta. 
Dato il rapporto di amicizia 
fra Drumgo, Jackson e Mc
Clain appare evidente che un 
piano di evasione li avrebbe 
coinvolti tutti e non solo uno 
di loro. Dopo aver testimonia-
to sull'inesistenza del piano, il 
teste e stato interrogato dal
l'accusa nel tentativo di di
mostrare che Angela voleva 
far evadere solo Jackson e 
non gli altri. II pubblico mi-
nistero ha cosi cercato di por-
tare il discorso su quello che 
sarebbe stato il «folle amo-
re» della Davis verso Jac
kson ed in particolare su un 
a intimo. appassionato contat-
to fis:co» che i due ebbero in 
carcere in un incontro nel 
corso del quale sarebbe stato 
appunto definito il piano di 
fuga. Ma il giudice. che ave
va gia invalidato la testimo
nianza di un secondino il qua
le si era detto testimone ocu
lare dell'episodio. ha accolto 
le obiezioni della difesa ed 
ha imposto all'accusa di ri-
tirare le domande. 

Dunque niente piano di fu
ga preordinato. niente «so
pralluogo » di Angela Davis 
a San P-ifael il 6 agosto. nien
te « folle amore » di Angela 
verso George e viceversa. A 
questo crollo di punti decisi-
vi della tesi dell'accusa biso-
gna poi aggiungere cio che e 
stato stabil;to ne: eiorni scor
si: Angela non aveva dato le 
armi a Jonathan Jackson per 
il tentativo di liberare Mc-
Claine ed altri due detenuti. 
portando v a come o^taggio il 
giudice Haley: Jonathan ave
va libero arcesso a quelle ar
mi. che erano state acquista-
te dalla Davis, ma che servi-
vano alia sua difesa persona
le (era st^ta mimcciata di 
morte ed il giovane Jackson 
era stato per qualche tempo 
sua guardia del corpo) ed era-
no nello stesso temrjo a di-
sposizione del «comitato per 
i fratelli di Soledad». con
tro la cui sede era stato mi-
nacciato un assalto di una 
squndracc'a di razzisti. 

Infine ^ stato dimostrato 
che Angela aporese della spa
ratoria la sera del 7 agosto 
guardando la televisione e 
che leggendn 1 giornali. la 
mattina del giorno dopo. ca
pi che erano state usate le 
armi rhe lei aveva comprato 
ed alle quali Jonathan aveva 
avuto sempre libero accesso, 

Per giungere ad una 

svolta democratic* 

Gliobietti-
vi di lotta 
II contrasto tra le est-

genze del Paese e le pre-
tese della Democrazia cri-
stiana tende a divenire sem
pre piu netto. II corpo elet
torale ha respinto sostan-
zialmente la proposta de-
mocristiana di ricostituire 
le condizioni per una dire-
zione politica « centrista >, 
ma la Democrazia cristiana 
stessa continua a ritenere 
che tutto questo non e av-
venuto, die la sua propo
sta politica b stata appro-
vata, die le forze politiche 
die hanno, in passato, col-
laborato, su un piano su-
balterno, con essa, devono 
prendere atto di questa nuo
va realta e soggiacere alle 
pretese del partito dominan-
te. La formula attraverso 
cui risolvere il problema ha 
una importanza relativa; cid 
che conta e la sostanza po
litica: e la pretesa demo-
cristiana di scaricare sulle 
altre forze politiche e sul 
Paese le proprie contraddi-
zioni ed incapacity. 

In questa realta. che di-
viene sempre piu evidente. 
appare necessario operare 
nettamente affinclie la con-
traddizione in atto trovi 
sbocchi adeguati sul terre-
no del movimento delle mas
se e degli schieramenti po
litici, in primo luogo dello 
schieramento cattolico e del
lo stesso partito democri-
stiano. E' questo il compito 
urgente che si pone ed e 
questa la via maestra, nel
la situazione attuale, per 
sviluppare 1'azione per una 
direzione politica del Paese 
che si colleghi chiaramente 
all'esigenza di una svolta 
democratica. Bisogna spo-
stare gli orientamenti, sul 
piano dell'azione e della 
stessa collocazione politica, 
di consistenti masse popo
lari di ispirazione cattolica, 
che ancora subiscono passi-
vamente, pur non condivi-
dendole. le posizioni del par
tito dominante. 

Gli acuti problemi imme-
diati degli emigrati e della 
emigrazione suno aspetto 
non secondario di questa 
realta, nei paesi Kuropei, 
nelle zone di congestione, 
nelle zone di esodo, in pri
mo luogo nel Mezzogiorno. 
Noi dobbiamo riprendere, 
nella situazione di oggi, la 
nostra iniziativa su tali pro
blemi. Si tratta, quindi, in-
nanzitutto, di operare per ri-
vedere la politica comuni-
taria e porre su nuove basi 
i nostri rapporti con la 
Svizzera mediante il radicale 
rinuovo dell'accordo di e-
migrazione. Nella seconda 
decade di giugno si ripren-
de il discorso sulla politica 
sociale, regionale e dell'oc-
cupazione da parte del con-
siglio dei ministri della CEE. 
I problemi da porre, con 
rinnovata forza, non sono 
tanto quelli tendenti a sca
ricare sugli altri paesi co-
munitari i nostri problemi 
e neppure di ottenere qual-
che contentino. In realta, si 
tratta di battersi per comin-
ciare a contribuire ad una 
nuova condizione dei nostri 
emigrati sul terreno sociale 
e democratico — dalla di
fesa del posto di lavoro al 
pieno godimento dei diritti 
civili e democratic! — e ad 
avviare una politica volta a 
rimuovere le cause dell'emi-
grazione forzosa. 

Ma tali esigenze hanno 
un risvolto particolare nella 
realta del nostro Paese. Es
se sono aspetto essenziale 
per una qualificata ri presa 
economica e per uno svilup
po della democrazia attra
verso la piena esplicazione, 
in modo particolare. della 
attivita delle regioni. E' 
per questo che noi dobbiamo 
riproporre. con rinnovata 
forza, I'esigenza della Con-
ferenza nazionale dell'emi-
grazione come sbocco di un 
movimento reale per misure 
immediate volte ad arresta-
re l'esodo, a consentire un 
reinserimento dei lavoratori 
che rientrano, a stabilire 
forme organiche di parteci-
pazione soprattutto p e r 
quanti stanno temporanea-
mente nei paesi europei e 
all'estero, a dare contenuti 
nuovi all'azione per la pa-
rita ed i diritti civili nel 
quadro dell'azione contro la 
xenofobla e la politica im-
perialista. 

Una tale azione contri-
buira al processo unitario 
delle forze di sinistra e 
democratiche. E' bene af-
fermare che tale processo 
non riguarda solo le forze 
di ispirazione socialista e 
non pud essere affrontato 
come un compito esclusivo 
di partito. Ad esso devono 
partecipare. in forme auto-
nome e articolate, tutte le 
forze antifasciste e antim-
perialiste. in una azione che 
ttnda a riguardare i pro
blemi della condizione ope-
raia come momenti partico-
lari di una iniziativa poli
tica e di un movimento di 
massa che si articoli sui 
problemi specific! della re
alta nazionale e che tenda 
a contrastare, prima di tut
to ed innanzitutto sul pia
no politico ed ideale, 1'azio
ne moderate e conservatri* 
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Perche troppi figli 
di lavoratori emigrati 

non vanno a scuola 
La denuncia e le proposte per I'istruzione pubblica 

in una assemblea svoltasi a Freiburg 

Un'affollata e impegnata 
assemblea sui problemi del-
1'istruzione scolastica per i 
figli degli emigrati italiani 
ha avuto luogo a Freiburg. 
La relazione introduttiva e 
le conclusioni sono state 
svolte dal segretario della 
FILEF, Gaetano Volpe. Tra 
i partecipantt, piii di cento 
emigrati, uomini e donne* 
vi erano il vice console di 
Freiburg, dr. Grafmi, il re-
sponsabile scuola del Con-
solato, dr. De Vigilis, il di-
rigente del provveditorato 
scolastico della citta, Hel-
ger, insegnanti italiani e te-
deschi, la signora Ritter, 
rappresentante della Gio-
ventu socialista tedesca (Ju-
So), giornalisti della Badi-
sche Zeitung e de I'Eco. 
Tra i dirigenti dell'ARCE 
(la associazione ricreativa 
culturale emigrati aderen
te alia FILEF) che ha or-
ganizzato la conferenza, vi 
erano il dottor Langella, il 
segretario Marti, il gruppo 
scuola dell'ARCE che sta 
conducendo una documen-
tata inchiesta e che ha re-
so noti i risultati dei col-
loqui gia verificatisi con 164 
famiglie di emigrati italia
ni finora intervistate circa 
i problemi scolastici e la 
situazione a Freiburg. 

Si pub dire che vi e sta
to un riconoscimento una-
nime circa i pesanti disagi 
che subiscono numerose fa
miglie per rinsufficienza 
dell'insegnamento nella lin
gua e nella cultura italiane 
per i bambini che hanno 
raggiunto in Germania i lo
ro genitori, con gravi peri-
coli di essere confinati ai 
margin! della societa, sia 
che essi siano costretti per 
lungo tempo a restare al
l'estero e sia che rientrino 
in Italia. Particolari accen-
ti sono stati posti sugli 
scarsi interventi e sugli an
cora piii scarsi risultati ot-
tenuti dopo la pubblicazio-
ne della nuova legge scola
stica italiana n. 153, essen
do rimasti prassochfe inva-
riati i fondi di bilancio del 
ministero degli Esteri. So
no stati citati i casi di Da-
linger, dove il 55 per cen
to dei bambini italiani non 
vanno a scuola per molte 
difficolta (tra cui i traspor
ti), e di Stoccarda, dove il 
30 per cento dei bambini 
non riceve alcuna istruzio-
ne. E di quelli che frequen-
tano le classi elementari, 
solo il 5 per cento accede 
all'istruzione superiore. 

II vice console Grafini ha 
ammesso che i greci hanno 
ottenuto dalle autorita te-
desche 10 ore di lingua ma-
tenia, e ha detto che «e 
possibile che anche per i 
figli degli emigrati italiani 
si ottengano in avvenire 10 

ore» (attualmtnte sono 5 
ore settimanali). Una po-
lemica si e verificata tra 
le autorita consolari italia
ne e il signor Ilelger, rap
presentante scolastico dl 
Freiburg, il quale ha nega
to che la legisiazione tede
sca, e in particolare quella 
del Baden - Wuerttemberg, 
vieti la costituzione discuo-
le italiane. II dibattito e an
che servito a dimostrare 
come non siano i genitori 
italiani, come qualcuno ave
va afTeimato, a ritirare i 
bambini dalle scuole, ma 
siano difticolta di vario ti
po a impedire che i ragaz-
zi proseguano negli studi, 
difficolta economiche, tra
sporti, ritardo di ambienta-
mento. 

Si sono infine discussi, 
valutandoli criticamente, i 
vari esperimenti fin qui 
condotti dalle autorita te-
desche, le quali si propon-
gono con il prossimo anno 
di costituire delle classi ml-
ste composte da bambini 
di diverse nazionalita stra-
niere. 

Le conclusioni a cui e 
giunta l'assemblea si pos-
sono cosi sintetizzare: 

1) un impegno molto piii 
serio si richiede alle auto
rita italiane, anzitutto per 
giungere alia piii ampia ap-
plicazione possibile della 
legge 153, la quale prevede 
che lo Stato italiano si as
sume l'onere della creazio-
ne di asili, di corsi di lin
gua e cultura, corsi e clas
si preparatorie per agevo-
lare 1' inserimento nelle 
scuole dei Paesi d'immigra-
zione: 

2) la richiesta che il Par
lamento italiano approvi 
una legisiazione organica 
che comprenda anche la 
istruzione superiore e uni-
versitaria, e abroghi la leg
ge del 1940 attualmente in 
vigore e della quale la 153 
e vina parziale integrazione; 

3) concordare con le au
torita tedesche le forme e 
i modi per migliorare l'ln-
segnamento nella lingua e 
cultura italiane per i bam
bini che frequentano le 
scuole locali, realizzando 
cosi uno sforzo congiunto 
che tenga conto dell'inte-
resse sia di coloro che ri-
tornano in patria e sia di 
quelli che, restando per 
lungo tempo in Germania. 
nel Paese di immigrazlone 
intendano proseguire gli 
studi. 

Il gruppo di lavoro per 
1 problemi scolastici prose-
guira nella sua indagine, in 
modo che si possano avere 
elementi completi che ser-
vano par impostare molto 
meglio la politica scolasti
ca per il prossimo anno 
1972-*73. 

Pur rilevando i gravi limiti della legge 

ie associazioni nominano 
i propri rappresentanti 
nel Comitato consultivo 

FILEF e ACLI hanno gia designato i loro delegati in 

Belgio - Denunciate le pesanti discrimination! nella 

Germania federate e in Gran Bretagna 

ce. 
NICOLA GALLO 

L'assemblea dei delegati 
delle associazioni degli emi
grati del Belgio, s>voltasi 
presso I'ambasciata d'ltalia 
a Bruxelles, ha designato 
Marzari della FILEF e Ga-
riazzo deile ACLI come com
ponenti del Comitato con
sultivo degli italiani all'e
stero. E' noto che, in base 
alia nuova legge per il 
CCIE, prima che il mini
stero degli Esteri proceda 
alia nomina dei rappresen
tanti di ciascun Paese in 
cui si trovano le colletti-
vita italiane, sono previste 
apposite assemblee di dele
gati delle associazioni. Le 
associazioni s o n o s t a t e 
preventivamente registrate 
presso lc ambasciate trami
te i consolati italiani. La 
legge assegna al Belgio due 
rappresentanti, e si deve al 
lavoro unitario svolto dalla 
FILEF e dalle ACLI se e 
stata possibile una designa-
zione che assicura nel CCIE 
la rappresentanza di orga
nizzazioni veramente ingra-
do di esprimere gli interes-
sl degli emigrati in Belgio. 

Dobbiamo dire, tuttavia, 
che la procedure prevista 
nella nuova legge (e la nu-
mero 1221 del 15 dicembre 
1971) e parecchio macchi-
nosa e alffida alle autorita 
consolari. con facolta di-
screzionali, il delicato com
pito di scegliere o di esclu-
dere in base a criteri ge-
nerici, questa o quella as
sociazione. Quando la leg
ge era ancora in discussio-
ne al Parlamento la FILEF 
fece presente il carattere ar-
bitrario del meccanismo che 
veniva previsto. Infatti gli 
inconvenienti non sono man-
cati, non hanno tardato a 
venire alia luce. Si veda il 
caso della Gran Bretagna, 
dove la FILEF e le ACLI 
sono state escluse appunto 
in base a decisione, prati-
camente arbitraria, delle 
autorita consolari e di am-
basciata. Abbiamo gia da
to notizia della protesta 

presentata al Consolato di 
Londra dal segretario na
zionale della FILEF, e dal 
presidente della stessa Fe-
derazione in Gran Breta
gna, Raul Falangola. 

Anche in alcune parti del
la Germania i Consolati 
hanno escluso FILEF e A-
CLI, come e il caso del Ba-
den-Wuerttemberg; oppure, 
come e r.wenuto a Colonia, 
associazioni vitali e rappre-
sentative, quali la FILEF e 
i circoli sardi, sono state 
private del loro diritto a 
concorrere alia designazio-
ne dei tre membri del CCIE 
per la Germania. Si tratta 
di esclusioni di circoli e 
associazioni che sono stati 
gja ufflclalmente ricono-
sciuti dalle stesse autorita 
consolari italiane, e che 
fanno regolarmente parte 
dei Comitati consolari. Le 
sedi di Colonia della FILEF 
e del Circolo sardo sono 
state visitate negli ultimi 
due anni sia dal console 
che dal sottosegretario al 
ministero degli Esten, ono-
revoie Bemporad. 

Tutto ci6 non potra che 
condurre a falsare la rap
presentanza delle nostre 
collettivita. E' quindi da au-
spicare che il ministero de
gli Esteri, al quale spetta 
la definitiva scelta dei com
ponenti del CCIE, prowe-
da a costituire un organi
smo veramente democrati
co e rappresentativo, anche 
se il CCIE ha il solo scopo 
di essere organo consultivo. 
Al ministero degli Esteri, in 
particolare al sottosegreta
rio on. Angelo Salizzoni, la 
segrcteria della FILEF ha 
chiesto un immediato in
tervento. 

Sempre per quanto ri
guarda la Germania, il Con-
siglio generale della FILEF. 
riunitosi a Francoforte sul 
Meno, ha designato come 
proprio candidato per la 
Germania Mario Drioli di 
Monaco di Baviera. 


