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II sanguinoso attacco del la polizia contro i contadini 

Hanno portato a Bruxelles la collera 
i 

per dleci anni di delusion! del MEC 
II governo belga ha reogito alia protesta creando lo stato d'assedio - Le conseguenze della provocazione - Gli agra-

ri riuniti nel COPA prima speculano e poi passano alia copertura della repressione accusando «gruppi di estre-

misti» - Profondamente divisi i governi sulle soluzioni da dare ai problemi dell'agricolfura della Comunita europea 

BRUXELLI.ES, 23. 
Un morto, 59 feriti fra i 

manifestanti e 16 fra i poli-
ziotti. 68 fermati: questo il 
bilancio della drammatica 
giornata di manifestazioni 
contadine oggi a Bruxelles. 

Erano venuti a decine di 
migliaia — .sono state fatte 
varie cifre. da GO a 100 mila 
— per protestare contro la 
politica agraria del Mercato 
comune europeo con parole di 
ordinc non tutte coerenti, ma 
uniti da im'unica accii>a — 
la riduzione dei loro reilditi 
operata dal MEC — e da una 
unica richiesta. un mutamento 
di politica capace di garanti-
re loro il miglioramento delle 
condizioni di vita. 

II governo belga aveva de-
ciso di accoglierli con uno 
schieramento di forza minac-
cioso. Prima ha steso il fi!o 
spinato attorno al Palazzo di 
Carlo Magno. dove si riuni-
vano i ministri dell'agricoltu-
ra, e vi ha schierato a pro-
tezione 2.800 poliziotti con au-
toblindo. Poi ha vietato l'ac-
cesso alia citta degli auto-
mezzi agricoli. I contadini so
no arrivati su pullman, arma-
ti solo di cartelli e di simbo-
lici forconi. 

Cera comunque ancora lo 
spazio per una pacifica mani-
festazione. La polizia e in-
vece intervenuta pretendendo 
che il corteo si spezzasse in 
tanti tronconi «per control-
larlo meglio ». Richiesta inau-
dita. che e all'origine degli 
incidenti che sono seguiti. Du
rante gli scontri da parte dei 
dimostranti sono volati. al 
massimo, sassi e altri oggetti. 
La polizia ha sparato e, secon-
do alcuni informatori, non in 
aria: il contadino Alfonso De 
Smet. di 36 anni. avrebbe ri-
cevuto il proiettile che gli e 
entrato nellI'addome da un po-
liziotto che lo ha colpito deli-
beratamente-

II contadino ucciso si chia-

Dichiarazione 

di Di Marino 

Iniziativa 
costruttiva 

delTAIIeanza 
in difesa 

dei contadini 
L'on. Gaetano Di Marino. 

dirigente dell'Alleanza con
tadini, ci ha rilasciato la 
seguente dichiarazione: 

«I drammatici avvenimen 
ti di Bruxelles dimostrano 
a quale punto di esaspera-
zione sia giunta la situazio 
ne nelle campagne per la po
litica comunitaria che ha ae-
gravato non solo gli antichi 
squilibri ma creato nuove 
esplosive contraddizioni. II 
tentativo col Piano Mansholt 
di por fine alia spirale crea 
ta con la politica dei prezzi 
per intervcnire sulle struttu-
re attraverso non un pra 
cesso di riforme sociali ma 
una sorta di astratta razio 
nalizzazione che non intac 
chi i privilegi degli agran 
e tanto mono la subordina 
zione deH'agricoltura al po-
tere dei moopoli. si rivela 
sempre piu astratto. vellei-
tario, impotente ad avviare 
una qualsiasi soluzione per 
i gravi problemi che vedono 
sempre mageiori scttori in 
crisi. Scoppia cosi la colle
ra dei contadini che fill agra 
ri cercano di strumentaliz 
zare indirizzandola verso la 
richiesta di aumento dei 
prezzi die accrescano i loro 
gia considerevoli profit I i dif-
ferenziali. Noi riteniamo che 
esista un problcma di pre? 
zi piu remuneratm per i con
tadini ma esso va atTronlato 
attraverso un sistcma di in 
tegrazioni ai contadini che 
sia eollegato con un proces-
so di trasformazioni, di am-
modernamento. di sviluppo 
dell'associazionismo. la ridu
zione dei costi dei prodotti 
industnali per l'agricoltura 
a cominciare dai concimi. ai 
mangimi. al!e macchme. a! 
I'cnersia. Questione centrale 
per Tltala e la riduzione 
della rendita fondiana e la 
garanzi.i ai contadini di un 
potere di iniziativa per l m; 
s»Iioranienti e j:er 1 «accc\*so ai 
finan7inmenti pubblici sul'a 
via a«erta dalla riform3 del 
1'afTitto E" in questa dire 
7ione che anche ccn mam 
'eMazioni nei confrontI delle 
autorita del MEC abbiamo 
«> erato e intcnd:amo ope 
rare, to'lt g.indoci sempre 
di pi't con lo ortfamzzaz o 
ni con'ndmr dech altri paesi 
eurorei per portare avanti 
ma nattafnrma non corpora 
:iva ma dcmocratica che pos 
sa unire attorno ad obiettivi 
coniimi le masse contadine 
con la classe operaia e gli 
altri strati popolari >. 

mava Adelin Porignnux di 39 
anni, da Mesnil Saint Blaise: 
e Mtito cuipiiu til coilo da una 
granata lacrimogena ed e de-
ceduto all'ospedale. Non e sta-
ta foinita alcuna versione del-
l'uccisione, 

In cambio, la polizia si de-
dica a descrivere la furia dei 
manifestanti: una fannacia 
semidistrutta, nove auto e due 
train incendiati. I risultati di 
una rea/ione che e stata in 
gran parte provocat i. I diri-
genti del COPA, tuttavia. non 
hanno esitato in serata a da
re la loro copertura alia po
lizia tirando in ballo « gruppi 
di estremisti > per aceusarli 
delle devastazioni. E' una tec-
nica antica: prima la dema-
gogia per innescare l'incendio. 
poi il tentativo di usarlo strti-
inentalmente. infine la repres
sione. 

Le organizzazioni e i diri-
genti reali delle manifestazio-
ni, i loro obbiettivi, sono usci-
ti oggi dall'ombra. Si attende-
va questa chiarificazione per-
ch6 dire malcontento dei con
tadini. bassi redditi. sacrifici 
imposti ai lavoratori della ter
ra e facile: bisogna vedere 
se si vuole uscirne e come. 
Una di queste organizzazioni e 
la CATO-Commissione delle 
organizzazioni di scambi agri
coli, che ha diramazioni spe-
cialmente in Olanda e Belgio. 
La CATO ha promosso lo scio-
pero di soliciarieta dei mercati 
del bestiame e ortofrutticolo, 
di alcune aziende di lavora-
zione del latte, di fabbriche 
di mangimi e di lattai. Gli 
esponenti della CATO riten-
gono che agli aumenti di 
prezzo previsti dalla Comuni
ta europea. del 5% in media, 
siano insufficient!. 

Separatamente si sono riu
niti i dirigenti che fanno ca
po al COPA. 1'organizzazione 
cui aderiscono. per l'ltalia. la 
Confagricoltura e la Coldiret-
ti. L'impostazione padronale e 
netta: aumento subito dei prez
zi del 10% (si parla di un 
successivo stadio. fino al 30 
per cento). La motivazione: i 
prezzi agricoli sono jermi da 
tre anni mentre quelli indu
strial.' aumentano continua-
niente. Perche allora non 
chiedono un controllo sui prez
zi dei prodotti industriali ac-
quistati dai contadini. come 
fa 1'Alleanza in Italia? La 
risposta e semplice: del COPA 
fa parte la Federconsorzi. 

D'altra parte non e vero che 
tutti i prezzi agricoli siano 
fermi. Saranno rimasti fermi 
quelli spettanti ai contadini. 
ma quelli pagati dai consu-
matori sono in aumento. 

Se la motivazione non e 
convincente in quanto avalla 
tutto l'indirizzo finora seguito 
dal MEC. le prospettive del 
COPA sono disastrose 1) la 
CEE dovrebbe mettere in bi
lancio a It re centinaia di mi-
iiardi per un sostegno dei 
prezzi che si disperde in mil-
le rivoli. dei quali solo qual-
che goccia arriva ai contadi
ni ed i piu vanno alia specu-
lazione: 2) il piano di ri for
ma strutturale verrebbe mes-
so in secondo piano, anche 
nelia forma di «ammoderna-
mer.to s delle strjtture; 3) 
nuovi aggravi verrebbero sca-
ricati sui consumatori euro-
pei sia in forma di tassazioni 
per pagare il sostegno che in 
forma di incenlivi diretti ad 
aumentare prezzi al consumo: 
4) le trattative per I'ingres^o 
deirTnghilterra del MEC di-
verrebbero ancora piu ardue. 

La politica caldeggiata dal 
COPA. come e stata precisa-
ta nell'assemblea di 1500 suoi 
esponenti tenuta oggi. con 
trappone apertamente l'au-
mento dei prezzi a qualsiasi 
prospettiva di riforme. D'al
tra parte i < riformatori >. 
nelia riunione dei ministri 
della CEE. si limitano — co
me ha fatto il rappresentan-
te italiano. Natali. rimasto pe-
raltro isolato — ad appoggia-
re le proposte del vicepresi-
dente della CEE Sicco Man
sholt il quale sostiene che 
bisogna cambiare l'attuale po
litica comunitaria su due di 
rettnei: 1) regionalizzazione 
dei prezzi. cioe flssare prezzi 
CEE diversi a seconda delle 
zone agricoJe: 2) aumento de
gli stanziamenti per la for-
mazMtne di aziende moderne 
a detrimento del sostegno d^i 
prezzi. ^lon una parol a sui 
ruolo della rendita fondiana. 
cioe della propriela terriera 
che si taglia una felta sui 
raccolto agncolo 

Fra i dirigenti del COPA. 
per ta maggior parte fior di 
propnetan terrieri tradizio 
nail che tentano di tenere sot-
to di se dei contadini csasne-
rati, e i ministri della Comu
nita e'e dunque un filo co
mune. • • 

BRUXELLES — Un aspetto della manifestazione contro il MEC prima della formazione del corteo contro il quale la polizia 
e intervenuta sparando (Telefoto) 

D O P O LE LOTTE STUDENTESCHE E A N T I F A S C I S T E 

Roma: entusiastico rilancio 
dal congresso della FGCI 

Una plafea di volti nuovi in un'assise che ha segnalo un momenlo di svolfa • Olfre 3000 iscritti • La riconquisfa 
deli'organizzazione • Ricostifuife le cellule nelle scuole - Impegno per estendere ancora la partecipazione 

dei ragazzi operai - Fiducia e slancio nel portare avan ti la baitagHa per la via italiana al socialismo 

Una platea di volti nuovi, 
eta media diciannove anni, 
molti sono solo da pochi me-
si in una organizzazione poli
tica, alcuni tornano alia FGCI 
dopo il travaglio delle espe-
nenze vissute successivamen-
te al *68. Una forza che ave
va messo in discussione la 
sua esistenza e la sua utilita, 
oggi si ripresenta sulla sce-
na politica con un rinnovato 
impegno e una grande passio-
ne nelia milizia comunista. E* 
la vicenda, tormentata ed en-
tusiasmante. del giovani co-
munisti romani, che negli ul-
timi tre giorni della scores 
seiUmana hanno dalo vita al 
loro tredicesimo congresso. 
E* una smentita secca e deci-
sa alle « speranze a del « Mes-
saggero », che. nelFarticolo di 
fondo di domenica scorsa. ha 
recitato il a cos) sia > su una 
presunta stanchezza e delusio-
ne dei giovani « mobihtatt ver
so assurai obietltvt». 

Da poche centinaia di ade-
renti. la FGCR ha in questl 
giomi superato i 3000 tesse-
rati: 1650 student], 1430 lavo
ratori (l'ob:ettivo per la fine 
dell'anno e di 5000 iscritti). 
Hanno preso parte all'assise 
provinciate 299 delegati (255 
ragazzi. 44 ragazzej eietM tn 
1(M congressi di circoll. Han
no partecipato alia discussio
ne in assembles oltre 50 com-
pagni. Queste le cifre. Ma la 
PGCR si 6 presentata al di-
battito congressuale con un at-
tivo largamente positivo dl 
lmziative, di lotte. La ricostru-
zione delle cellule comunlste 
nellTIniversita e nelle scuole 
medie. le forti mamtestaztonl 
antifasc'.ste. molte deile qua
il unilane. sono gli eplsodt 
piu s;gmficativl delta nuova 
vitalita 

Le travagUate espenenze ^*e• 
gli ulUmi anni. la insoddtsta-
zione verso un muvimento 
che nusciva a tenersi in p;e-
di solo nei momenti della « ne 
gaz.one ». che agiva solo nelle 
occasion] • calde ». « dl rottu 
ra ». ma poi nfluiva nelia fa 
se « non eroica ». hanno por 
tato multi giovani alia r i se-
perta de'la importanza di da
re contlnuita alia propria 
azlone Sono queste vicende 
che spiegano come 11 dlscorso 
sulla riconquistata organizza 
zione, sui carattere e il ruo-
lo della FGCI, e stato al cen
tra della discussione assem-
bleare, senza portare pert* al

ia ' elaborazlone di modem 
astratti e prefabbricati, ma an-
zi sottolineando di continuo 
la necessita di partlre dai pro
blemi concreti dei giovani nel
ia fabbrica, nel quartiere. nel
ia scuola, dalla condizione del 
piii vari aspetti della condizio
ne sociale giovanile. 

Un punto 
di confronto 

«La FGCI — e detto nel 
documento politico finale — 
deve essere la forza politica 
capace di raccogliere, di far 
propne le spinte delle masse 
giovanili e di risolverne I pro
blem] nel quadro della poli
tica attuale portata avanti dal 
movimento operaio per la tra-
sformazione democratica e so
cialists del nostra paese ». 

L'insofferenza per il grigio-
re di 10 anni di centrosini 
stra. 11 rifiuto dei miti offer-
ti dalla vuota « ideologia del 
benessere », la critica alle or
ganizzazioni del movimento 
operaio. avevano determmato 
in molti giovani 1'illusione che 
per costruire il socialismo in 
Italia si potesse ricorrere a 
scorclatoie. e a salti. perden-
do la visione delle caratteri-
stiche specifiche della lotta 
di classe nei nostra paese. e 
la complessita di una linea 
rcvoluzionaria. 

La nnascita della FGCI a 
Roma, di una organizzazione 
unita e forte, costi tuisce ora 
un punto di rifenmento e di 
confronto per tutti l giovani, 
e In particolare per git stessi 
gruppi della cos'.detta • sini
stra extrapariamentare » che 
spesso si altmentano ancora 
con lo spontaneismo. e sono 
nelia cronlca lncapacita di col-
legarsi alle grand; massf gio 
vamlt e popolari. per la steri-
lita. e qualche volta 11 ca^a^ 
tere provocatorio. del loro ge 
sti, per l'astrattezza della lo 
ro • piattaforma politica », cut 
toglte di continuo credibilita 
I'lniziativa e I'azione del gio
vani comunistl 

L'analisi dei passato, ratten 
ta osservazlone degli error! 
commessl, sono stall ripropo-
sti all'attenzione del congressi 
sti tn diversi tnterventl Per
ch* nel "68 l'esplodere tumuo-
tuoso del movimento studen-
tesco colse in parte Imprepa-
rato 11 nostro partito. nono-
stante negU anni preoedentl 

fosse stato dl continuo posto, 
nei dibattiti e nelia - nostra 
pubblicistica, l'accento sulle 
novita e sulla opportunity di 
aggiornamento? Perch* non si 
approdb a nessun risultato, 
che mettesse in grado le no
stra organizzazioni di fronteg-
giare e soddisfare la « doman-
da politica» avanzata dalle 
nuove generazioni? La ragio-
ne, e stato risposto nel con
gresso romano. va rlcercata ol
tre che in motivi di reale dif-
ficolta (come, ad esempio. la 
divisione del movimento co
munista internazionale, la ten-
sione tra le forze di sinistra) 
anche e soprattutto In limit! 
soggettivi. Nelia carenza. cioe 
di una analisi delta situazto-

, ne concreta esistente nelia 
realta politica e sociale del no
stro paese, nel « modo astrat
to e intellettualistico > di af-
frontare i problemi. 

II movimento 
studentesco 

Le peculiarity della lo
ro espenenza hanno inoltre 
portato i compagm romani ad 
avanzare interTogativi sulle te
st oongressuati nazionali a pro 
posito del «movimento poli
tico di massa s degl: studen-
ti, perch* «tale conceztone rl-
schia di ndurre la visione del 
movimento a quello di un par
tito ' studentesco, riduce la 
possibilita di un suo svilup
po di massa per via di so 
vrapposiziom tdeologistiche dl 
gruppo » Mentre la FGCR po
ne soprattutto l'accento sui 
carattere «autonomo i e di 
« massa » del movimento stu
dentesco. le cui d.scnminanti 
nohtirhe d^vrnf ***»Te la de 
mocra7ia. Tantifascismo e l'an-
timperialismo. 

II mocto in cui si e rlcostl-
tuita 1 'organizzazione giovani 
le a Roma, il contributo arre-
cato da^li student! (run 11 lo 
ro particolare bagagllo di 
espenenze) spiega alcuni « u-
mm corporat ivi • esistemi tn 
questa fase. e che i compagm 
hanno most ra to di aver hen 
presente. La eliminazlone del 
lo squillbrio tra la parted pa 
zione studentesca e operaia. 
la conquista alia militia co
munista della vasta schlera 
di giovani apprendist), sotto-
salariatl, del ragazzi rinchlu-
si dalla speculazlone nel ghet-
tl del quartleri-donnltorlo, ot-

gli awilenti agglomerati dl ce-
mento, sono gli obiettivi im-
mediati su cui e stata richia 
mata l'attenzione e I'lniziativa 
soprattutto dai compagnt la
voratori, che hanno portato 
la drammatica testimonianza 
dello sfruttamento cui sono 
sottoposti i giovani nelle fab-
hrir»li& o rut nontiArt 

Speranze del 
« Messaggero » 

Di qui 1'impegno a svilup-
pare « U lavoro per la sindaca 
Iizzazione della gioventu ope 
raia >, a costrulre le «cellu 
le della FGCI dentro le fab 
briche», a dare «contenutl 
politici di riforma alle lotte 
di fabbrica »; di qui I'mdrca 
zione di affrontare. con il raf-
forzamento dell'attivita del cir 
colo nel quartiere. le questio 
ni del tempo libera, del servl 
zi sociali, dello sport, del rap-
porto tra la vita lavorativa e 
qualifiers « per intervenire di-
rettamente e politicr..nente sui 
temi della politica di program 
mazione rerritonale e regio-
nale, sui problem: degli inve-
stimenti e deU'cccupazmne » 

La cnsi che ha tra vagi lato 
molti giovani non va qumdi 
nel senso voluto dal s Messag 
gero» II quotidiano modera-
to-conservatore della capitate 
ha scritto che- • Ora *i tratta 
dl nemptre i vuoti creati dal 
deviaziomsmo di Iroppi giova
ni. st tratta di nacqufstnre la 
generazione che sembravc e 
non e afratto perduta Se I'espe 
nenza avra msegnatn qualche 
coxa i aim-am ntomeranno al 
loro posto di lavoro. e tutti t 
problemi si presenteranno m 
termini di piii ben facile so 
luztone » I giovani non lorne-
ranno affatto al pascoli anti 
chi L'espenenza del passato 
ha insegnato tame ease, ha cor-
retio in molti la tendenza ver 
so awenture velleitarle. e 
splnge ora per la rottura dl 
vecchi equilibn pet tl rinno 
vamento profondo del nostro 
paese Se qualche giovane e 
staoco e deluso. I ragazzi e le 
ragazze della FGCI hanno ai 
mostrato di essere pieni di 
fiducia e di entusiasmo nel 
portare avanti e dare un pro-
"prio contributo autonomo e 
originate alle lotte dei comu-
nisU italiani. 

Giulio Borrelli 

PAG.n / e c h i e not iz ie 
Colpo di Stato dopo la repressione a Cordoba 

Destituito 
dai generali 
il presidente 

argentino 
La giunta presieduta dal comandante dell'esercito Lanusse ha assunto 
i poteri in proprio - Per ora non sara nominato un nuovo capo dello Stato 
Varie ipotesi sulle cause vere della crisi: forse i « gorilla» hanno pre-

venuto un'insurrezione dei giovani ufficiali « peruviani» 

BUENOS AIRES, 23 
Colpo di Stato in Argentina. 

La giunta militare forma-
ta dai comandanti delle tre 
arnu (gen. Alejandro Lanus
se per l'esercito, gen. Carlos 
Alberto Rey per l'aviazione, 
ainin. Pedro Gnavi per la ma
nna; ha tolto al gen. Levin-
gston la carica dl presidente, 
che essa stessa gli aveva af-
fidato nove mesi fa dopo aver-
la sottratta al gen. Ongania, 
ed ha riassunto i pieni poteri 
in proprio. Per ora, infatti, 
non verra nominato un nuo
vo capo dello Stato. 

La destituzione di Leving-
ston e stata annunciata con il 
seguente comunicato: « A cau
sa della decisione presu dal 
presidente della Repubblica di 
destituire di sorpresa dalle 
sue funzioni il presidente del
la giunta dei comandanti in 
capo (si tratta del gen. La
nusse, N.d.R.) questa giunta 
ha deciso di adottare le se-
guenti misure, per il bene del
la sicurezza nazionale e con 
la ferma detenninazione di 
niantenere la coesione delle 
forze annate: in primo luogo, 
essa ha deciso di invitare il 
gen. Roberto Marcelo Leving-
ston a cessare di esercitare 
la sua carica; in secondo luo
go. ha deciso di assumere di 
nuovo il potere politico fino 
al completamento della rivo-
luzione argentina ». 

Levingston aveva assunto la 
carica di capo dello Stato 
(per volere della giunta) esat-
tamente il 18 giugno 1970. die-
ci giorni dopo il rovesciamen-
to di Ongania. EgH e il nono 
presidente argentino deposto 
da un colpo di stato militare 
in poco piii di 40 anni. 

II cambio della guardia e av-
venuto quasi senza che nessu-
no se ne sia accorto. I cine
ma e i ristoranti sono aperti, 
la radio e la televisione han
no interrotto i loro program-
mi solo per dare lettura del 
breve comunicato della giun
ta e di pochi altri laconici di-
spacci sullo stesso argomen-
to, ed hanno poi ripreso te 
normal! trasmissioni. 

La rottura definitiva fra Le
vingston e la giunta e stata 
provocata dai gravi awent-
menti di Cordoba. In questa 
citta, durante le scorse setti-
mane, vi sono state grandi lot
te operaie, culminate in quat-
tro scioperi generali. La re
pressione e stata spietata, ed 
ha provocato due morti (tre 
secondo alcune versioni) de
cine di feriti anche gravi, cen
tinaia di arresti, danni per 
oltre un miliardo e duecento 
milioni di lire. Sulla questio-
ne di Cordoba, dove il pote
re e stato infine assunto dal-
l'esercito al comando del gen. 
Lopez Aufranc, e'e stata una 
violenta discussione fra i mi-
litan e il presidente, che si 
sono accusati a vicenda di in
capacity, imprevidenza e de-
bolezza. Levingston e stato ie-
ri cosl sconsiderato (i suoi ne-
mici lo considerano da tem
po a completamente pazzo ») 
da credere di potersi impor-
re faoiinirnte a coluro die lo 
avevano nominato presidente. 
Ieri, dopo un ennesimo aspro 
scontro con i comandanti del
le tre armi, ha deciso di de
stituire Lanusse. accusandoio 
di non aver saputo preveni-
re i fatti di Cordoba. «II gen. 
Alejandro Lanusse — si leg-
ge nel comunicato che e sta
to come il canto del cigno di 
Levingston — e colpevole di 
non aver obbedito ad un or-
dine impartitogli dal presiden 
te nel gennaio 1971. In base 
a quell'ordine. che rimane an-
cor vando, 1 comandanti in 
capo devono seguire il corso 
di quegli eventi che possono 
colpire la sicurezza del pae
se e predisporre le necessa-
r:e misure per assicurare lo 
ordme ». 

Firmando questo comun' 
cato. Levingston ha firmato 
anche la propria destituzio
ne. Lanusse, infatti. e il vero 
dittatore dell'Angentina. e la 
sua influenza e arcettata da 
tutta la casta militare. II gen. 
Jorge K«taban Caceres Mo-
nie. capo della polizia fede 
rale, che avrebbe dovuto so-
stituirlo. si e affrettato a ri-
mettere 1'incanco dt coman 
dante dell'esercito neile sue 
mani. Dai mimsterl militan, 
dai campi di aviazione. dal
la flotta. dalle guarni'iom di 
provm^'i tut'i i comandanti 
gli hanno tnviato me^snggi dl 
fede'ta e di obbedlenza 

Sulle ragiom vere della cn
si si fanno varie Ipotesi: 1) 
il colpo d- stato *arebt>e sem 
pliremente servito a far pa
gare al solo Lev.ngston. co
me al classiro caoro espiato-
n o la responsabilita dei mor
ti di Cordoba. respons.ibil;ta 
owiamente condiv;^ da tut
ta la casta militare che da 
cinque anni oppnme TArgen-
tina; 2> levingston sarebbe 
stato destituito psrch* si op-
poneva al ripristino di una 
oarvenza di regime demorra-
tico-borghese (antente elezio-
ni — diceva caparbiamente — 
prima di quattro o cinque an
ni »); 3) Levingston era tro-
po duro sulla questione sa-
lariale, non ammettendo che 
le retribuzioni potesse ro esse

re aumentate al disopra del 
6 per cento fissato per legge 
dal 1 gennaio e di un altro 
13 per cento eventuale entro 
11 marzo del '72 (si tenga pre
sente che i sindacati chiedo
no dal 40 al GO per cento di 
aumento e che negli ultiml 
anni i prezzi sono raddoppia-
ti a causa dell'inflazlone); 4) 
il colpo di stato avrebbe avu 
to lo scopo (analogamente a 
quanto sembra sia awenu-
to in Turchia) dl preventre 
una « rivoluzione dl sinistra » 
degli ufficiali giovani di Ispl-

razione antimperialista (« pe
ruviana »). 

Sono soltanto ipotesi. Circa 
le prospettive, e possiblle che 
Lanusse Intenda creare un ti-
po di « democrazia rappresen-
tativa etfloiente e stabile », in 
cui i slndacnti siano al servl-
zio del governo, e i partiti 
«pochi e sani» (un regime, 
Insomrna, non troppo dissiml-
le da quello spagnolo e porto-
ghesei. La differenza tra un 
tale regime e l'attuale ditta-
tura militare sarebbe perb 
difflcilmente percettlblle. 

Sui giornali jugoslavi 

Belgrado: ampio 
rilievo al viaggio 
di Tito in Italia 

La visita, che comincera domani, viene de-
finita un nuovo passo sulla stracla all'ar-
ricchimento dei rapporti tra i due paesi 

II saluto 
delFANPI 

L'associazione nazionale 
partigiani d'ltalia saluta 
la prossima visita del pre
sidente Tito. Dopo aver 
detto che la permanenza 
deli'illustre ospite sara se 
guita con amicizia e sim-
patia dalla stragrande 
maggioranza del popolo 
italiano il documento del-
I'ANFI afferma che « la 
visita affonda le sue radi-
ci ideali nelia comune re-
sistenza al nazismo. quan-
do tutti e due i nostri po-
poii lottarono non solo per 
la cacciata dell'invasore 
straniero ma anche per il 
radicale rinnovamento del
le vecchie strutture poli 
tico sociali ed economiche 
che avevano fino ad al
lora impedito lo sviluppo 
dei nuovi ordinamenti de
mocratic! e popolari >. 

c Nell'impegno che ci 
deriva dal comune passato 
di lotte — conclude !a ui 
chia razione — nel nome 
di una amicizia che nel-
i'odierna visita trova una 
ulteriore conferma ed ali-
mento. salutiamo il mare 
sciallo Tito, da partigiani 
a partigiano. col vecchio 
grido di guerra delta Resi-
stenza: " Morte al fasci 
smo. liberta ai popoli " ». 

Colpo di stato 
follito 

in Sierra Leone 
FREETOWN. 23 

Un colpo di Stato contro il 
primo min:s*ro Siaka Stevens 
e fallito oifi: a meno di venU 
ore d3l suo mizio. AU'alb3 $o]-
dati avevano attaccato l'abita-
zjooe dd prenrer d:fesa da mi-
l:ti etie hamo insacziato con jii 
aA?a!itar: una battagba dura*a 
qua.si venU minuti. Poi ha par-
lato a!!a radio il capo da stato 
misjsiore dell^erato John Bao-
fitir.ih. anniincianrio di a\xT as-
si»nto il potere. Noi pa.v*avano 
tuttavia pocht- ore cne Bingu-
rah \om\a a sua \oltn deposto 
d.i alc-.ini ufficah: nrv> di eAsi. 
il co'.f :\ml'.o Kin?, ha par>ato ai 
miv-rofai. di FrtV.own anaun-
f.aidi la fk'XJ^zioTe drf s*x> 
^.ipei^ore c proci-ando ct\? ]e 
for/e annate tvjosjdt>raoo « Ste 
\t\is VaiHonta lega!mon> co 
.^t.diita del pa&>e». Di Stevnvs 
pero non si h3 a'cu^a notiz.a 
p-TiXLSj. \el!a cap.t.ile i>on e 
s-'V.o im>>-to il ct-rrifihx-o: la 
vto.i7ia-v rv\-'n tu!ta\i.i ooafosa. 

Makarios 
rientrato a Cipro 

dal Kenia 
NICOSIA. 23 

II presidente cipnota, arcne 
scovo Makarios. e ncntrato sta-
mani a Nicosia da una visita 
di quattro giorni nel Kenia, 

Dal nostro corrispondente 
BELGRADO, 23. 

Tutti 1 giornali Jugoslavi 
continuano a dedicare ampio 
spazio alia prossima visita 
che il presidente jugoslavo 
Tito iniziera giovedi 25 mar
zo in Italia. Com'e noto la 
visita del presidente Tito con-
traccambia quella effettuata 
nell'ottobre del 1969 dal pre
sidente della Repubblica ita
liana Giuseppe Saragat. 

I comment! si muovono sul
la linea dell'editoriale della 
a Borba », 11 quale afferma che 
«la prossima visita di Tito 
a Roma rappresenta un nuo
vo passo nell'azione continua 
rivolta ad aprire la strada 
verso un arricchimento qua
litative e quantitative del rap
porti tra i due paesi». Do
po aver messo in rilievo lo 
esempio dato dalla coesisten-
za attiva e pacifica tra due 
paesi a differentl sistemi so
ciali, il quotidiano belgradese 
afferma «i rapporti tra Italia 
e Jugoslavia hanno mostrato 
che i confini e 1 gruppi et-
nici possono diventare e stan-
no diventando un momento 
di avvicinamento e non di 
separazione e possono dare 
un contributo importante e 
prezioso non soltanto all'Eu-
ropa ma a tutto II mondo*. 

L'autorevole quotidiano Ju-
goslavo afferma poi che to 
relazioni tra 1 due paesi han
no una base solida e stabi
le. Per questo motivo possi-
bili conflitti e differenziazio-
ni non possono intaccarle se-
riamente. in quanto che essi 
possono essere risolti nello 
spirito deli'amicizia raggiun-
ta. Tutto cio e possibile nro-
segue la « Borba », nel rispet-
to dell'indipendenza e della 
sovranita. nel quadro degli im-
pegni internaz'onali dei due 
paesi. II quotidiano jugasla-
vo scrive inoltre che a Ro
ma nel corso dei colloqui ver-
ranno soprattutto affrontati 
1 problem) della situazione in
ternazionale con particolare 
rifenmento alle gravi crisi 
che minacclano la pace. 

Secondo il commentatore 
del giornale. su questi temi 
«i due presidenti potranno 
trovare alcuni punti d'identita. 
In particolare 1 colloqui sui 
problemi che toccano da vi-
cino la regione dove vivono 
I due popoli potranno essere 
utili e fmttuosi e uno stimo-
lo per intraprendere azlonl 
comunl ed Iniz'ative sulla 
scena internazionale*. 

Come si vede da parte ju-
goslava si mette l'accento con 
forza di superare II momen
to delle relazioni bilateral! per 
affrontare 1 temi piu generali 
della politica internazionale. 
A sua volta Express Polittka, 
e^pnmendo la propria sod-
disfazione per il prossimo 
viaggio del presidente Tito 
in Italia, osserva che «la cri
si del dicembre scorso pur 
breve e tagltente ha in un 
certo modo aiutato entrambe 
le parti a nconfermare la lo
ro fedelta a quella piattafor
ma sulla quale Italia e Jugo
slavia sono nusc.te per venti 
anni a creare il confine piu 
aperto in Europa » 

II giornale della sera Jugo-
slavo conclude afferm^ndo che 
«l'mcontro tra i due capl di 
Stato potra creare le condi
zioni necessarie per nsolVere 
con maggior facilitA i pro
blemi rimasti In sospeso e 
che non sono stati ancora 
risolti» 

Franco Pefrene 
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