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Un» vedula del porta di Piomblno 

In quattro sottimane - dal 21 set-

tembre al 16 ottobre • il generate 

percorrera 30 mlla chilometri, 

partecipera a 47 banchetti, pro-

nuncerd 53 discorsi sperando di 

suggerire ai latino-americani una 

«terza via» fra gli Stati Unit! e 

la rivoluzione cubana 

- - . . - . . / • ; . > ; ! • 

De Gaulle alia «conquista 
dell'America latina 

Lltalsider (azienda dello Stato) 
apre il varco ai monopoli nei porti 

Battistrada della Montecatini e della Edison per imporre le « autonomie funzionali >» - Le proposte dei sindacati e 

I'esempio di Piombino: due elementi che me ttono a nudo la manovra politico contro i porti 

HI. 
cineaiornale numero 2503 

' Settlmana Jncom- — 
[quale abblamo fatto cenno 
fprlmo del nostrl aervlzl ml 
U — ha Biiscitato e msclta 
irotente del portuall e del 
lacati. £' una protesta le-
\ma e vuntuale. Dedicate 
ilti, all'ItalMider e ai suoi 
Uro stabilimentl a ciclo in-
jale che torgono a Genova, 

\blno, Napoll e Taranto, il 
e ttato girato col dlchla-

fine dl eialtare la Mlderur-
di Stato, In realta, il veto 
70 delta pellicula e un altro. 
li contrlbulre alia campa-
\di deniorazione del portua-
roanizzala dalla Confindu-

Citlamo una sola inaua' 
tra tra le -pih demagoglche 
tperte. Ad un certo punto, 
jure tullo nchermo un tec-
che — addltando un pon-

j — dice all'incirca queste 
Me: « E" costato miliardl al-
Isider ma purtroppo dob' 
xo tenerlo inattlvo perch4 
tuali lottano contro le au-
\ie funzionali». 
deputati, Camere del la* 

e in prlmo luogo la Fede-
)ne italtana dei lav orator i 
tall aderente alia CGIL 

denunclato al ministro 
Spettacolo Vaspetto scan-

to • della iniziativd della 
timana Incom*. II film e 
I, infatti. girato col contri-

flnanziario dello Stato. E 
|e ammlsslblle che il dana-
H contrlbuenti (tra i quail 
! anche i portuali) sla elar-

;r montare una campaona 
irte — fondata su caiunnle 
fsificazioni — contro una 
ie categoria di tavoratori. 

veto scandalo non e qui 
e tanto qui. II prlmo e 

scandalo e dato dal fatto 
in orande completsa dello 

(I'ltalsider) sia dive-
|l'at/fere di una rivendica-

di fondo dei gruppi mo-
fistici prlvati. 
re a questo, i massimi dl-
ti dell'Italsider e della 
ier si fanno portavoce 
teti della Confindustria 

I lavoratori portuali. E 
fanno con un livore ed 

faziotita sorprendentl. Tl 
tggio scorso, a Milano, si 
ita una * tavola rotonda * 
tma; * Ordinamento por-

e sviluppo •: dell'econo-
per initiation dell'unione 

\Camere di commercio. In 
occasione furono chia-

\a svolgere le loro rela-
due docenti univertitari. 

•/. Feliciana Benvenuti — 
irio di diritto ammlnl-
70 all'univertita cattollca 
lano — c il prof. Innocen-
sperinU preside della fa-

|di econotnia e commercio 
Foscari a Venezia. Que-

tlazioni (che affaeeia.no 
ii discutibili. specie \a 

f) furono svolte. sia per il 
ito che per U tono, ad 

vello t eon una corret-
[quali si richledono in un 
ito democratico e civile. 

« gli mterventi 
tasero a questo livello. 
un caso: 11 dlscorso del 

\ Ernesto Afannelll, pre«i-
1 della Finsider. • 

ii — il solo — non ti-
sufflciente esporre le 

test pro o contro le 
ie funzionali: Hon 

tb Mlustrare U ragioni 
ed economicne che — 

|parere — devono tndurre 
tieare positlvo ristituto 

\« autonomie ». 
[grossolamta ch* il pro-

Manuelli ha rovescieto 
tella m tavola rotonda • 

[non U si troveno neppu-
piu sereditato foglio fa-

\della Confindustria, »La 
morale e un campo mi-

[per i portuali {toliani, ed 
tlio che non ci H Qtven-

Non credlamo all* loro 
fe^. Essi si fanno agnel-
tre ranno ululan&o da 

|»: ecco tra Valtro 41 che 
nutrifo il discor»o del 

dirioente della Fin-

H profilo del costume. 
che in un con$orzio 
civile, colui cfca at-

una simile prosa e fa 
M dlbattito democrafi-
t insulsa rise*, dovreb-

Et-^A * • 

be essere punito con una con-
danna — almeno di sel mesl 
dl lavorl... portuali. Tanto piu 
se si tratta di un clttadino in-
vestito di responsabiHta pub-
bltche come il Manuelli. Ma 
non e la questtone di costume 
che ci importa di piii qui. CI 
interetsa — invece — I'argo-
mento tecnico-economico svl-
luppato dal Manuelli. Sono fon-
date le sue tesl? Ecco la que
sttone cul si deve rlspondere. 

Che la slderurgla di Stato, 
che conta i proprl stabilimentl 
in grandi porti, abbia un pro-
blema dl costi relativo anche 
al carlco e alia dtscarica del 
materlali e ovvlo. Questo pro-
blema non pud certo essere 
ignorato. Ma forse che i por
tuali si sono riflutati di af-
frontarlo? Per quel che riguar-
da Vaspetto economlco — e doe 
U problema del costo, della 
produttlvita dl queste opera-
zlonl portuali necessarie alia 
Italsider — i sindacati (ormai 
da moltl annl) hanno formu-
lato ripetute proposte che, se 

accolte, avrebbero consentito di 
risolvere il problema senza ri-
correre alle * autonomie fun
zionali » e cloe senza spezzare 
il carattere pubblico dei porti. 
Anche oggi la posizione del 
sindacati e chiara. -Ci impe-
gniamo — essi hanno detto in 
sostanza — a compiere le ope-
razioni che vi interessano a una 
lira meno del costo che affron-
tate in regime di autonomla 
funzionale». E allora? Come 
mai queste proposte sono state 
e continuano ad essere re-
spinte? . 

L'" argomento economico » 
non ha dunque fondamento. E 
lo dimostra ampiamente — del 
resfo — l*esempib • che viene : 
da Piombino. Qui non vige^ 
I'istituto dell'autonomla funzlo-
nale. Italsider e compagnia 
portuale hanno raggiunto da 
anni un accordo e i portuali 
della Compagnia di Piombino 
compiono le operazioni di ca
lico e scarico per conto della 
azienda di Stato a prezzi che i 
tecnici ritengono convenienti e 
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PIOMBINO — II pmrtll* ItaW«cr 
dl carlco e acwrko par ea«ta 4ajra_ 
gono attvate — graito aD'accorda da 
dal lavantori dolla C>iaoga la 
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con prestazionl gludtcate ec-
cellenti. Perchi a Piombino si 
e altrove no? Ma accanto al-
V- argomento economico», il 
prof. Manuelli pone la que-
stione tecnico - organlzzativa 
che nasce dal fatto • che le 
aziende della Finsider sono 
aziende a ciclo integrate ed 
hanno quindi necessita dl ve
rier rispettato* non interrotto il 
* ciclo operative ». Si pone qui 
il problema della continuita e 
dei ritmi delle operazioni di 
canco e scarico.' 

Ebbene, anche per questa 
questione, chiara e senza equi-
voci di sorta e la posizione 
dei sindacati. Essi si sono im-
pegnati a fornire — come a 
Piombino, • ad • Augusta c in 
altri porti — squadr* di lavoro 
particolart con orari speciali 
che garantiscano la * continui
ta del ciclo '. Queste posizioni 
non sono di questo o quel sin-
dacato ma di tuttl i sindacati. 
Sono posizioni responsabili, 
unitarie. Dunque, ne" < Vargo-
mento economico, ne I'argo-
mento tecnico - organizzativo, 
addotti dollItalsider per otte-
nere — * assolutamente * — le 
' autonomie funzionali *. han
no fondamento. 

Del resto, utilizzando la tna-
nodopera portuale alle condt-
zioni indicate dai sindacati, ri-
spettando I'ordinamento pub
blico del porti e del lavoro che 
in essi si svolge, I'ltalsider eco-
nomizza assai di piu di quanto 
non faccia con I'autonomia fun-
zionale. 

Infatti, le navi non stanno 
sotto banchina notte e glorno 
ne* per tutti i giorni del mese 
(esse non sono ~ magazzinl gal-
legglantl - ma navi). E in un 
mese le operazioni di sbarco e 
imbarco per I'ltalsider non oc-
cupano piu di 15-18 giorni, 
spesso meno. Non e forse vero 
che tenere. come fa I'ltalsider, 
un proprio organico per que
ste operazioni discontinue co-
stituisce un aggravio dei costi? 
E, d'altra parte, non ha forse 
riflessi positivi sulla produttl
vita il fatto di valersi — in
vece — di manodopera por
tuale che e altamente specia-
lizzata? 

Non vl e quindi ragione di 
invocare — e ancor piu dl de-
cretare come fa il ministro 
Spagnolll — Ie »autonomie 
funzionali». Tanto meno que
ste deb bono essere invocate da 
una azienda di Stato. Non si 
tratta infatti solo o tanto di 
salvaguardare il diritto del 
portuali a compiere tutte le 
operazioni dl carlco e scarico 
che nei porti avvengono. Que
sto diritto non e un privilegio, 
ne" e — come pretende Manuel
li — 'il piu ferreo monopolio 
che si sia mai visto ». Afanuei-
ti, che e professore, ha eerta-
mente letto e studiato Luigi 
Einaudi e quindi sa perchi k 
stata data una struttura pubbli-
ca ai porti italiani. Cosi come 
sa che i portuali tono obbliooti 
per leppe a riunirsi in Compo-
gnie o in gruppi e che que
sto ordinamento (pubblico) del 
lavoro portuale risponde agli 
interessi degU utentl del porto 
e alle esigenze df oontrollo deU 
lo Stato sui porti. Perchi allo
ra fare della demagogia par-
lando di « monopolio » ? . ; 

Abbiamo gia rilevato, che il 
problema non e solo quello di 
salvaguardare i diritti dei por
tuali, ma anche — e ancor piu 
— cid eh* con questi diritti si 
vuole colplre e travolgere: il 
carattere pubblico dei porti. I 
porti sono una leva fondamen-
tale per tutta Veconomia. Una 
leva non certo meno impor-
tante delta siderurgia, anzi. 
Percia nesruna wigenw setto-
riale — per quanto rilevante 
possa essere — deve prevalere 
nella utilizzazione dei porti. 
Non si pub consentire che i 
porti siano ritagliati in tante 

K rti come una torta per svl-
jjpar* la produttipita che in

teretsa U proprio settore, la 
propria azienda. infitchiando-
tene della produrtioita gene-
rale del porto che riguarda in
vece non questa o quell'arien-
da, questo o quel settore, ma 
Vintera economia dal Paete. 
Sarehhe come se i portuali pre-
tendeesero di elevare la pro
duttlvita del porto meccanit-

zandolo a spese dei complessi 
siderurgici dell'Italsider, SQt-
traendo a questi complessi 
macchine, gru o magazzinl. 

Ma dicono, i dirlgenti della 
Finsider, -noi abbiamo <pe*o 
miliardl per fare i nostri pon-
tili». Quel miliardl non sono 
vostri, ni i pontili costruiti so
no un fatto privato delfazien-
da. Cosl come — in base alia 
Costituzione — non sono un 
fatto privato gli investimenti 
dei gruppi monopolistici. Sono 
soldi creati dallo sforzo e dal 
lavoro dell'intera collettivita. 
Debbono essere investiti nel-
I'interesse della collettivita, in 
un quadro di politico economi-
ca che affronti e risolva i 
vroblemi piu anooscioii del 
Paese.' ciof nei quadro delia 
proorammarfone democratica. 
Cid deve essere fatto in primo 
luogo dalle aziende pubblich* 
come I'ltalsider, ma anche dal 
grandi gruppi privatl. • 

Ed e interesse della collet-
tivita, forse, che, invece di raf-
forzare i porti. elevarne la pro-
duttivita al servizio di tutti oli 
utenti (quelli industrial a 
quelli commercial^ quelli pub-
blici e quelli privatl) si decida 
di cederli a aruppi privati (co
me I'intero porto Marghera, co
me si vuol fare con Rivalta 
Scrivia) e di cedere a aruppi 
pubblici e privati pezzi di porto 
come avviene a Genova, a Spe-
zia. ecc? Che cosa si ottlene 
cosl ? Si ottiene che gruppi 
privati e aziende a parte-
cipazione statale utilizzino 
gli spazi demaniali, le ban-
chine e gli impianti in «auto-
nomia funzionale» solo par-
zialmentc. E . questo menlre 
nella restanie pane dei porti 
e'e ' congestione, mancanza • di 
spazio, affollamento, caos. 
(Quante navi hanno tottato 
fuori dei porti in questi an
ni? ) . Si calcola che queste 
• soste forzaie - siano costate 
40 miliardl di lire, doh quanto 

e piu delfintero monte salari 
dei portuali in un anno! E co
me se una cottosissima macchi-
na venisse fatta lavorare so
lo 15 giorni su 30 e solo dl 
giorno. Questa parziale utiliz
zazione pud soddlsfare piena-
mente Vesigenza di produttl
vita di chi ha avuto quella 
stesta macchina in dono dallo 
Stato. Ma per la collettivita? 
Per la produttlvita globale del 
porti? 

Ecco a che cosa conduce una 
politico di cedimento alle * esl-
genze* dei monopoli. II mini
stro delle Parteclpazloni stata-
li preme sul mtnistero della 
Marina mercantile e sul gover-
no per ottenere all'Italsider 
quelle * autonomie funzionali -
che tono il cavallo di battaolta 
dei monopoli. Come se il pro
blema della produttlvita dei 
porti non fosse un problema 
di tutto il governo e quindi 
anche — e pienamente — del 
ministro delle Partecipazioni 
statali e dell'Italsider. Ecco co
me nascono i documentari del
la Settimana Incom. Ecco per-
che U Corriere della sera pud 
tcrivere, senza ricevere smen-
tite che 'I'ltalsider e un in-
teressante esempio di neocapi-
talismo * e che essa »e schie-
rata coi monopoli FIAT. Schell, 
Esso...'. 

Siamo, •• dunque, all'assurdo. 
E ci siamo perche il secondo 
governo di centro-slnistra del-
Ton. JVforo si e proposto (fi-
nito il ' miracolo *) di garan-
tire la seconda restaurazione 
capitallstica. Questa * involu-
zione politico* si rlflette an
che nei porti. Qui e una pro-
va che il governo subordina al 
monopoli i piu efficacl stru-
mentl che lo Stato ha nelle 
manl e che utillzzatt democra-
tlcamente consentlrebbero dl 
dar vita ad una economia re-
golata. 

Adriano Aldomoreschi 

Con i soccorsi per Koklcina 

Nave turca 
a Famagosta 
Makarios denuncia le responsabiliti di quo! paesi 
che hanno appoggiato le prevecaiieni di Ankara 

NICOSIA, 14. 
Un accordo per i soccorsi alia 

coimmita turco-cipriota di Kok-
Ina sembra - essere stato rag
giunto oggi fra il governo di 
Cipro e quello turco. con la 
mediazione del comando del-
I'ONU. I turchi consentono. a 
quanto si apprende. a dirigere 
verso il porto di Famagosta 
(invece che direttamente a 
Kokkina) una nave carica di 
vcttovaglie, cbe saranno poi 
sbarcate e inoltrate dalle auto-
rita cipriote. con l'assistenza e 
il controllo delle forze del-
I'ONU. Frattanto sono giunte a 
Kokkina Ie prime due tonnel-
late di viveri, fornite dal co
mando dell'ONU che ha prov-
veduto al trasporto con proprl 
elicotterL 

La decisione del governo 
turco, di dirottare la propria 
nave verso Famagosta, e stata 
raggiunU dopo una laboriosa 
riunione, questa sera; preceden-
teraente lo stesso Inonu aveva 
affennato che la Turchia avreb-
be proweduto direttamente a 
nfomire Kokkina. cid che 
ivrebbe costitulto atto di aper-
ta ostilita contro Cipro a con
tro la Grecia. Si conferma co-
munque ad Ankara reapulsio-
na dl quasi duemila reoidcntl 

Kci per mercoledl 16 sattom-
, a di altri 3000 alia aradon-

sa dei rispotUvi peroiseai dJ 
•oflgiorno. 

In una intervista alia 
el atoapa 

vescovo Makarios osserva, da 
altra porta, che - i l governo di 
Ankara non provochejvbbe in 
questo modo se non fosae ap-
poggiato da altri paasi della 
NATO, che sono anch'essi re
sponsabili per l'attuale crisi di 
Cipro-. L'arcivescovo ha affer-
mato che. ova Cipro decldesse 
di unirsi alia Grecia, - non per-
metteremmo llnstallazione di 
alcuna base straniera-; ha ri-
petuto i! principio secondo il 
quale - l a maggioranza governa 
e la minoranza e garantlta-; a 
ha espresso gratitudine alia 
URSS per 1'appoggio alia indi-
pendenxa dell'isola. 

Dal noitro invitto PARIGI, 14 
Tra sett© giorni — etafrtamdntt il 21 ftttembre — De Gaulle 

lascerd la Francia, a bordo di un « Boeing », per compiere in Ame
rica Larina il piu spettacoldre ylaggio che Capo di Stato francete 
abbia mai fatto all'estero. In quattro settimane — il ritorno e pre-
visto al 16 ottobre — De Gaulle visiter a dieci Repubbliche deH'America del 
Sud, a partire dal Venezuela, poi gli Stati deU'America Latina della Costa del 
Pacifico, la Colombia, l'Equador, il Peru, la Bolivia. II 29 settembre, il Generate 
si imbarchera sul «Colbert» ed attracchera il 1. ottobre a Valparaiso (nei 
Cile), e da questo porto il-

ageusia 
, rard-

NtwYork 

Bokottuggio ruzzrsfa 

utile scvolt 
NEW YORK, 14. 

L'anao scolastico si * aperto 
oggi a New York con I'assenza 
dalle aula di 27S.Oi iscritti (27 
par cento). Le autorita scolasti-
cbe attribuiscono quasto acce-
zionale ossentalsroo dal primo 
ffomo di seuola al boteottagglo 
orgaainato dai geaJtori rani-
sti contro il nuovo sistatna di 
integrazione raniala svgll auto
bus cbe trasportano i ragaxal a 

corteo presidenziale rag-
giungera Santiago dove de 
Gaulle restera fino al 3 
ottobre. Per poi precipltarsi 
in Argentina (3-4-5-8), nei 
Paraguay (6-7-8) ed in Uru
guay (8-9-10). 

II 10 ottobre, il Generale 
si imbarchera di nuovo sul 
« Colbert » — potra cosl, per 
la seconda volta su questo 
< territories frnncese » esami-
nare i dossiers che Pompidou 
gli avra fatto trasmettere, e 
firmare leggi e decreti — per 
fare il suo ingresso trionfale 
il 13 ottobre nella rada di 
Rio de Janeiro. II giorno 
stesso, egli si rechera a Bra-
silia, 1'indomani a S. Paolo, 
e tornera a Rio il 15 ottobre, 
per rientrare a Parigi alle 
ore 22,30 della sera del 16 
ottobre. 

Nei corso di questo viag-
gio, De Gaulle percorrera 30 
mila chilometri, partecipera 
a 47 banchetti, pronuncera 
53 discorsi (divisi in < allo-
cuzioni > e « allocuzioni bre-
v l » ) , e declamera una quin-
dicina di - brindisi nei corso 
dei banchetti uffleiali, o nei 
ricevimenti che chiuderanno 
le massacranti giornate del 
Presidente francese. Alle fol-
le il Generale parlera inve
ce soltanto sei volte, nel-
l'Equador, nei Peru, in Bo
livia, in Argentina, in Para
guay e nell'Uruguay: egli po
tra in compenso prendere la 
parola davanti a tutti i Par-
lamenti, florire di corone i 
monumenti di tutti gli eroi 
nazionali e dei caduti di tut
te le guerre, visitare scuole 
e licei, recarsi nelle fabbri-
che e nei possedimenti agri-
coli, abbracciare i figli dei 
francesi residenti all'estero. 

II Protocollo deU'Eliseo in-
forma che uno speciale « Ca-
ravelle» di soccorso seguira 
l'aereo del capo dello Stato, 
con le carte, i documenti e 
bagagli a non finire, compre-
so lo intiero guardaroba di 
Madame Yvonne, paragonato 
a quello di una diva in tour-
ne'e. Nei velivolo speciale 
viaggeranno anche i medici 
personali del generale. Ma 
anche i piu famosi'specialisti 
delle grandi capitali sud-ame-
ricane sono gia stati tutti 
mobilitati, camere speciali 
sono state attrezzate nelle 
piu celebri cliniche ed ospe-
dali, nei timore che un ma-
lore possa colpire il Genera
le. Si afferma che De Gaul 
le ha trascorso Testate a Co-
lombay apprendendo a me-
moria interi discorsi in spa-
gnolo. 

II Generale si e immerso 
con 16 stesso scrupolo tanto 
nelle gesta di Simon Bolivar 
come in quelle di Porflrio 
Diaz, Una frase del gene
rale Diaz sembra lo abbia 
particolarmente colpito: « Po-
vero Messico, cosi lontano da i 
Dio e cosi vicino agli Stati 
Uniti! .̂ Ma e improbabilej 
che egli la pronuncera. La; 
cura che lTliseo pone neli 
non Irritare il colosso ameri-| 
cano, mentre il Presidente 
della Repubblica visitera 
una terra di cui gli USA so
no gelosi come un sultano lo 
e di un harem, non e mai 
stata piu attenta e scrupo-
losa, 

La Nation active oggi che 
il grido < Viva De Gaulle!», 
che si trasforma nei grido 
« Viva Castro! » c non trove-
r i alcun eco nei Capo dello 
Stato francese, il cui viaggio 
non deve essere considerato 
come un episodio della co-
siddetta lotta chs divide la 
Francia e gli USA >. 

Lo « slogan > dellTliseo — 
e in esso risiedono le ragio
ni che spingono De Gaulle 
ad affrontare ultrasettanten-
ne e a cinque mesi dalTope-
razione alia prostata, l e do-
dhri fatiche di Creole — e 
infatti on altro: aPiuttosto 
Da GSoidla aha Coatra». La 

scelte che si pongono nei 
continente latlno-americano 
oggi sono, secondo De Gaul
le, troppo sempliflcate o sem-
pliciste: o pli yankee o Ca
stro. E* per spezzare questo 
dilemma, per far saltare que
sta alternativa a due, che il 
Generale fara 32 mila chi
lometri. Come Colombo sco-
prl l'America, cosi egli spera 
di scoprire nei suo lungo pe-
regrinare una « nuova via > 
della liberazione dl quel po-
poli, che non passi distante 
dalla Francia. 

II Generale reputa che i 
paesi deU'America Latina, 
che non vogliono avere come 
esclusivo interlocutore l'Ame
rica e che ne cercano un ter-
zo, non puntano oggi ne su 
Krusciov, ne su Mao e forse 
nemmeno su Castro. Essi pe-
rd possono contare su De 
Gaulle! La spedizione del 
Generale, per il clima che 
viene ad essa dato, per la 
durata, per lo stile, per la 
messa in scena, prende cosi 
l'andatura di una conquista. 
De Gaulle ha il disegno ma-
lizioso che dal suo grande 
periplo nei Sud-America 
venga consacrata la posizio
ne della Repubblica france
se come tutrice del < terzo 
mondo», come arnica e al-
leata dei popoll che cercano 
nuove vie di sviluppo, anche 
se egli e il suo entourage ri
tengono che < malgrado le 
fluttuazioni politiche che Ii 
scuotono, i paesi deU'Ameri
ca Latina non sono al punto 
della rottura con gli USA > 
(Nation). 

De Gaulle intende insom
nia giocare un ruolo a se nei 
Sud-America, ma nei qua
dro del slstema, prima che 
i < popoli sud-americani pos-
sano diventare un giorno il 

teatro di una lotta decisiva 
per I'intero occidente >. Tut-
tavla occorre al tempo stesso 
tenere conto del fatto che 
De Gaulle ingaggla la sua of-
fensiva In un quadro politico 
ben preclso, quello della in-
sofferenza del terzo mondo 
per il predominio america-
no, e quello della gara con-
correnzlale d e l l a Francia 
contro l'egemonia degli Stati 
Uniti nei mondo. L'occaslone 
storica di rafforzare la Fran
cia, di darle un nuovo < im-
pero ideologico », e forse un 
giorno economico - politico, 
tenta il Generale a dismi-
sura. La volonta di giocare 
un ruolo nei c terzo mondo >, 
il desiderio di profittare del-
l'indebolimento della leoder-
ship monolitica deU'America 
e conferire a Parigi un pre-
stigio internazionale, si inse-
riscono all'atto di una svol-
ta nella storia. 

De Gaulle sa che per per-
seguire questi obiettivi di 
dominio del mondo sotto 
nuove forme, la sola manie-
ra valida e quella di sposare 
la causa della liberazione di 

3uei popoli. Nei «terzo mon-
o » De Gaulle pretende di 

realizzare la sintesi tra il 
suo dominio autoritario in 
Francia, e la celebre divisa 
della rivoluzione « eguaglian-
za, liberta, fraternita >, con 
la quale egli muove oggi, a 
braccia tese, verso i popoli 
oppress!, o che avvertono il 
peso delle loro catene. L'am-
bizione della Francia e quel
la di scoprire, in America 
Latina, la via di un « castri-
smo non comunista », che ri-
conosca in De Gaulle il suo 
padre putativo. 

Maria A. Maccioechi 

Editori Riuniti 

Clan Carlo Fcrretti 

Letteratura 
e ideologia 
Bassani Cassola Pasolini 

Nuova blbUoteca di culture? 
pp. 280 U 3.800 

Una guida degT7 annl dnquanta, una p !» 
cola somma di discorsi t motivr che 
hanno* caratterizzaio hi nostra letteratura 
del secondo dopoguerra. . 

' Ctrto Bo, VEvropc* 

Una lctiura tra fc pfu awincentt di quest! 
ultimi anni. Fcrretti ft critico di vocazjonc 
come pochi altri. c certamente tra i piit* 
dotatt della sua generaxione. 

Udti BaldaixU Bpom 

Un libro vivo c coraggioso, un franco Q 
document a to tontribulo alia sistemazione 
di un dibattilo tuttora vivo tra le diverse 
corrcnti della critica Ictteraria contempo-
ranca. 

A Sola, /I Corriere d'lnforhtazione 

Una anaksl minuziosa, rigorosa a tuttl I 
livclli c criiicamcnte feconda. 

Waller Ptdulla, UAvail* 

Editor! Riuniti • Via dei Frtnunl, #• R 

[J:\ " !.<.'•".'>••...*''/-A'-'-*-- '•X»-'*i'"?^-»iK*^j';^- \A'i*i£&r-%M$%tfy$Mi$ ^i^v^J^:\i^^ift^'fei^-• h*$&MM& 

file:///blno
file:///Camere
http://affaeeia.no
file:///della

