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TEMI E DISCUSSIONI NEL 

MOVIMENTO OPERAIO 

AZIONE POUTICA 
E LOTTA ARMATA 

II. 

C'c in realta qualcosa di ro-
mantico e di soggettivo — e 
non lo dico in tono sprczzan-
te, bensl per rimarcare un 
limitc — in una visione meta-
fisica del la lotta armata. Ma 
la qucstione va al di la di una 
annotazione culturale o psico-
logica. II concepire la lotta 
armata come il focus, la spon
tanea matricc di una strate
gia rivoluzionaria, ci riporta 
indietro di alcuni decenni, 
(juando tra lo spontaneismo, 
il rifonnismo, I'economici.smo 
e il terrorismo, si faceva lar
go col Che fare? di Lenin, la 
nozione di partito, dell'ele-
mento eoseiente e organizzato 
in avanguardia, che opera 
sulla base di un piano politi
co, e su di esso fonda le for
me dclla sua lotta, armata e 
no. II primato dclla politico 
non e il frutto di una ideolo-
gia sclerotizzata, ma una 
acquisizione, per fortuna pro-
fonda, della coseienza rivolu-
zionaria moderna. 

Rccedere da questo princi-
pio elementare, contrappor-
re, oppure semplicemente se-
parare lotta politica e lotta 
armata, come due strategic 
divaricanti, porta subito ad 
un falso problema, puo diven-
tare un divcrsivo rispctto al
ia ricerca realc, impoverisce 
tutta la teoria rivoluzionaria. 
Non si investe, infatti, soltan-
to la nozione del partito, ma 
ancho queH'altra grande con-
quista della prassi marxista e 
leninista che sono I'analisi e 
la ricognizione dclla societa 
in cui si opera, del terreno na-
7ionalc, per coglierne le arti-
cnlazioni strutturali e sovra-
strutturali. individuare le 
forze mntrici della rivoluzio-
ne, e su questa base — in 
stretto intreccio con I'analisi 
dclla natura e delle condizio-
ni della lotta internazionalc 
— predisporre la strategia e 
le forme di azione in cui essa 
puo e deve esprimersi. 

Non e questo il grande te
nia dclla polemica leninista 
contro i marxisti ortodossi e 
l'impianto che Lenin diede al
ia Rivoluzione d'ottobre? Non 
c qui che risiedono la forza 
e la originality della rivolu
zione in Cina? o la ,straordi-
naria capacita dei vietnamiti 
di convogliare, sotto la guida 
dei comunisti, forze varie e 
diverse dalla lotta di libera-
zione alia costruzione del so-
cialismo? E non e forse que
sta la fatica di Gramsci sui 
problemi della rivoluzione in 
Italia, tra l'altro con l'adozio-
ne del tutto pertinente di una 
terminologia « militare »? 

Anche qui ci5 che conta 
non e un < modello > di rivo-
luzioni gcneralizzabili, quan-
to Tinsegnamento comune 
che ne viene circa la ricerca 
fondamentale che una forza 
rivoluzionaria deve compiere. 
A questo compito non pud 
sfuggire nessuno, si operi nei 
pacsi di capitalismo avanzato 
o in quelli piu arretrati. C'e 
in questo senso un curioso 
modo di discutere su qucsti 
ultimi, almeno in Italia. 

Chi guardi non supcrficial-
mente al cosidctto «Terzo 
mondo» vedra che non si 
tratta di un blocco indiffe-
renziato, omogeneo, cui sia 
sufficicnte un'unica ricetta. 
L'acccsso aU'indipcndenza, il 
ncocolonialismo, la stessa vio-
lenza dell'attacco imperiali-
sta, hanno apcrto una dina-
mica politica e sociale. nuova 
e assai accelerata, articolan-
do societa che fino a qualchc 
anno fa presentavano un tes-
suto molto piu semplice. La 
stessa Africa nera — e pren-
diamo appositamente una zo
na del mondo che il colonia-
lismo aveva lasciato pM di 
ogni altra ai margini dclla 
storia, e dove quindi I'anali
si poteva essere semplificata 
a grandi tratti — presenta 
oggi societa che impongono 
analisi nuove. 

II diverso dislocarsi di cetl 
• classi, il nascerne di nuo
vi, l'emergere di nuove so-

Domenica 11 giugno I 

prima diffusione 

sfraordinaria 

per la campagna I 

della stampa ' 
Domenica 11 giugno prima 

diffusione sfraordinaria dell* I 
Unita per la Campagna della I 
stampa. Un impegno per tutti . 
I compagni in queste dram- I 
matiche giomate di lotta per- • 
che sia bloccato il conflitto I 
nel Medio Oriente, perch* | 
I'ltalia sia tenuta fuori dalla 
guarra, perche la pace venga I 
dovunque ristabilita. ' 

Ogni Federazione, ogni Se- I 
tione prenda finiziativa per I 
realizzart una grande dlfTu- • 
slant delft Unita • , per per- I 
tart II quotHflano del Partita 
• I magftor mrmtra di lavora- I 
•art, di dttarflnl. I 

vrastrutture di potere (i mi-
litari), i nuovi squilibri eco-
nomici determinati dal ncoco
lonialismo, gli abnormi pro-
cessi di urbanizzazione, che 
lacerano il vecchio rapporto 
cittacampagna, sono tutti fc-
nomeni di una certa novita. 
E 1'imperialismo, 6 perslno 
ovvio ricnrdarlo, non opera 
solo come apparato di vio
lenza, ma anche attravcrso 
una serie di mediazioni eco-
nomiche e politiche, che coin-
volgono, facendonc degli al-
leati, gruppi sociali e politici. 
Se questo fatto radicalizza la 
lotta antimperialista in ter
mini anche sociali, parallcla-
mente — via via che le con-
traddizioni del neocoloniali-
smo vengono alia luce, per 
la sua congenita incapacity di 
risolvere i problemi di fondo 
— si apre un vasto processo 
di differenxia/ione nel corpo 
sociale e negli schieramenti 
politici. Lo stesso ricorso al
ia violenza deirimperialismo, 
— volto a imprigionare le sue 
contraddi/ioni — accelera 
qucsti processl. 

Se cio accade nell'Africa 
nera, vi e da chiedersi quale 
entita tutto cio assuma in 
altre aree del « terzo mon
do », dove si ha un piu avan
zato livello storico, sociale e 
politico. Nessuno vuole para-
gonarle alio societa di capita
lismo avanzato, esse sono di
verse. per tutta una serie di 
problemi, tra cui la contrad-
dizione strutluralc, di fondo 
tra il loro potcr essere indi-
pendenti, tra i loro grandi 
problemi irrisolti della arre-
tratezzii. del sottosviluppo, 
della fame ecc. e I'iinperiali-
smo. nella sua vcrsione eco-
nomica o militare, o mista 
con cntrambe le component!. 
II problema che qui si pone e 
un altro: come trasformare 
quella contraddizione csplo-
siva, con un quadro naziona-
le cstremamente mosso e non 
monolitico. in un fatto poli
tico e rivoluzionario? 

Nessuno vuole qui fissare 
una strategia al di fuori del 
movimento reale. Quel che 
mi preme sottolineare e per6 
che la parola decisiva e alia 
strategia, e cioe alia politica 
da fare, sulla base di una ana-
lisi delle trasformazioni in 
corso. Anche in quest'area 
del mondo essa ha un posto 
preminente, e nessun ritardo, 
nessun vuoto, nessuna diffi-
colta che possono esistere in 
questa direzione, possono es
sere colmati da una formula. 
In uno scontro cosi diretto 
con 1'imperialismo, la forma 
imposta e possibile della 
lotta, sara quella armata? 
Nessuno lo ripetiamo se ne 
stupisce. Ma sono quel retro-
terra politico e sociale, quella 
individuazione delle forze 
motrici, quella capacita di or-
ganizzarle, che decideranno 
della efficacia della lotta ar
mata, della sua estenslone e 
del suo stesso esito. Solo con 
un impianto strategico la lot
ta armata, anche nella sua va-
riante di sola guerrigha, pu-
tra essere un momento cata-
lizzatore del process! sociali 
c politici. 

E' partendo da questi crltc-
ri della prassi rivoluzionaria, 
che il movimento rivoluziona
rio italiano e venuto svilup-
pando l'analisi di una societa 
complessa come la nostra, 
del suo tessuto sociale, politi
co, civile, per elaborare una 
strategia di avanzata verso il 
socialismo, che e democrati-
ca e paciflca. Trasferirvi mec-
canicamente altre esperienze 
e non solo un'opcrazione 
arbitraria. ma anche sterile. 
Per questo ci riesce difficile 
capire le ragioni di una po
lemica in Italia tra lotta ar
mata oppure no. Anzi ci pare 
francamente assurda. 

Se si volesse con cio ricor-
dare che vi possono essere 
anche nel nostro pacse mo
ment! in cui e necessario im-
bracciare le armi, non vi sa-
rebbe oggetto di discussione. 
I comunisti italiani hanno sa-
puto farlo. e anche bene, 
quando dovevano. E Togliatti 
ha sovente ricordato che nes
suno pensera. finche ci con-
frontiamo con un awersario 
di classe che alia violenza e 
abituato, alia < obbligatorie-
ta, uniformity e fatale irre-
versibilita di una marcla pa-
cifica verso il socialismo ». 

Ma se nel lanciare la pa
rola d'ordine della lotta ar
mata si vuole — come pare 
sia — contrapporsi all'azione 
politica. o soltanto sostituire 
con quella le forme attuali 
della lotta politica e sociale, 
e la strategia che le presiede. 
allora si deve dire che si 
ignora tutto della societa in 
cui viviamo. e quindi dclla 
conoscenza e della coseienza 
rivoluzionarie. Di rivoluziona
rio rimanc solo la fra<e. Tal-
volta frutto di una rahbia ge-
nuina. ma disperata. II piu 
sovente segno di una fuga in 
avanti di fronte alia comoles-
sita e alia fatica della lctta 
reale. O anche puro gioco 
intellettuale. E allora i con-
fini con rawenturismo diven-
tano assai tenui. 

Romano Ledda 

Un rapporto di John Herbert Davis, alto funzionario dell'ONU 

La tragedia dei profughi di Palestina 
«I governi dei paesi arabi si sono dimostrati pieni di sollecitudine nei loro riguardi, ma il problema e arduo: si 

II documento che pubblichiamo e un ampio 
stralcio della conferenza che il dr. John Herbert 
Davis, direttore dal 1959 al 1963 dell'UNRWA 
(Ufficio dell'ONU per i soccorsi ai profughi pa-
lestinesi), pronuncio nel gennaio 1961 a Gine-
vra, nel quadro dell'Anno mondiale del profugo. 

Sul problema dei profughi palestinesi abbia-
mo pubblicato due prese di posizione di espo-
nenti israeliani, I'ex Premier Moshe Sharrett e 
I'attuale Primo ministro Levi Eshkol. 

SHARRETT: « II colpo inferto alia coseienza 
araba dalla costituzione del nostro Stalo fu mol
to piu forte e profondo di quanto non imma-
ginassimo ». 

LEVI ESHKOL; «« Che i profughi restino dove 
sono. Si sentono molto piu a loro agio con i 
loro fratelli di razza di quanto lo sarebbero mai 
in Israele. Piuttosto che mantenerli nei campi, 
I'tlNRWA farebbe meglio a dedicare il suo bi-
lancio alia loro integrazione nei Paesi arabi ». 

Ecco ora il quadro tracciato da John H. Da
vis, cittadino amerkano e alto funzionario del
l'ONU, il quale con lucidita e con freddezza 
mette a fuoco il problema e il dramma dei pro
fughi di Palestina. La conferenza fu tenuta sei 
anni fa, ma non ha perduto nulla della sua 
attualita, perche individuava uno dei punti no-
dali che avrebbero portato prima o poi a gra-
vissimi sviluppi. 
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...Yoi avete infinitamente au-
menlato il valore della voslra 
azione con lo spirito nel quale 
iaiete perseguita. con la solle-
ciludine che vi ha spinto ad 
agire verso degli esseri bisogno-
si, con il sentimento di parte-
cipazione personate e con l'a-
more che hanno presieduto a 
questo sforzo. In una parola. 
voi avete fatto di piii che prov-
vedere alle necessita per I'esi-
stenza: voi avete contribuito a 
rendere la vita del rifugiato un 
po' piu sopportabile. apportan-

dogli un po' di speranza, e so-
stenendo la sua fede negli altri 
uomini, sentimenti che sono 
ben ran" nei campi dei profughi. 
Di tutto questo vi ringrazio e 
sono certo che i rifugiati desi-
derino anche che to vi ringra-
zi a name loro. 

Furtroppo perb, per quanto 
preziosa possa essere questa as-
sistenza. il problema dei pro
fughi di Palestina resta senza 
soluzione. Infatti il loro nu-
mero continua ad aumenlare di 
30 mila unita per anno e la loro 
sorte resta tragica se si consi-
derano le loro speranze deluse 
e I'assenza di ogni possibilita 
di miglioramento. E' perche il 
problema dei rifugiati di Pale
stina non soltanto sussiste, ma 
non cessa di ingrandirsi con il 
tempo, che si manifesta la ne
cessita di una assistenza bene-

fica. di fonte non governativa, e 
sempre piu estesa. lo vorrei 
esattamenie intrattenervi circa 
Vestensione dei bisogni ai quali 
si deve far fronte. 

Certo. so che il mondo si 
stanca di sentir parlare sempre 
dei profughi palestinesi. Mi e 
stato ripetuto piu e piu volte in 
questi due ultimi anni nel cor
so degli incontri con i rappre-
sentanti dei governi e delle or-
ganizzazioni benefiche. Ma que
sta stanchezza proviene in gran 
parte dal fatto che non si com-
prende ne il problema dei rifu
giati ne" le sue conseguenze per 
Vavvenire del mondo in gene-
rale. 

Ecco perche" ho deciso di ap-
profittare di questa occasione 
per cercare di rettificare cer-
ti errori che rischiano natu-
ralmente di falsare le conclu
sions. .. 

PRIMO ERRORE: Gli 
arabi di Palestina sa
rebbero pigri e prefe-
rirebbero vivere della 
carita internazionale 
piuttosto che lavorare 
per guadagnars i la 
vita. 

Inrece questa gente e labo-
riosa e desidererebbe vicamen-
te far fronte ai propri bisogni. 
Xel 194S. la Palestina era sen 
za dubbio. nel Medio Oriente.. 
il paese piii progreditn dal pun-
to di vista economico e cultu
rale, come ne testimoniano gli 
esnrdi di una organizzazione in-
dustriale e finanziana, lo sri-
luppo dell'insegnameto e Vim-
portanza crescente della classe 
media. In generale i lavoratori 
che facevano parte di questa 
hanno ottenuto impieghi dopo il 
loro esodo dalla Palestina e 
non sono mai stati a carico del-
VUfficio. Essi rappresentano 
circa il 20 per cento degli adul-
ti che erano fuggiti dalla loro 
patria. 

Si arrebbe torto a credere 
che i rifugiati meno faroriti. i 
quali hanno potuto sopravvive-
re grazie ai soccorsi interna-
ziondli, abbiano scelto questa 
strada con piacere e delibe-
ratamente. 

Questo gruppo comprendera 
gli ammalaU, i recchi, e anche 
i contadini e i manovaU. Vele-
mento piii rtumeroib era costi-
tuito dalle Jamiglie rurali che 

erano venule ad ammassarsi 
nei paesi dove la mono d'opera 
agricola era gia molto nume-
rosa prima. II risultato e che 
questi contadini non hanno tro-
vato alcun lavoro: per loro di-
sgrazia questa situazione per-
siste ancora oggi in larga mi-
sura. In generale, i lavoratori 
senza specializzazione hanno a-
vuto la stessa sorte. 

In nessun gruppo di rifugiati 
il desiderio sincero di migliora-
re e di sovvenire ai propri bi
sogni si manifesta cost chiara-
mente come presso i giovani. 
voglio dire quelli dai sedici ai 
20 anni. Essi sono dotati come 
i giovani degli altri paesi e 
desiderano vivamente ricevere 
una preparazione professionale. 
E' notevole che siano cosi. mai-
grado H tenore deprimente di 
vita nel quale sono cresciuti. 

SECONDO ERRORE: 
1 governi arabi avreb
bero agito male nei 
confronti dei rifugiati, 
trascurandoli essi stes-
si e utilizzandoli per-
sino come ostaggi nel
la lotta contro Israele. 

La verita & che in generale i 
governi dei Paesi ospiti si sono 
mostrati, nella misura dei loro 
mezzi, pieni di sollecitudine e 
di generosita nei riguardi dei 
profughi. E per prima cosa li 
hanno accolti. Attualmente essi 
spendono ogni anno per loro piu 
di 5 milioni di dollari in diversi 
servizi. Inoltre. essi sopportano 
con pazienza le conspguenze e 
gli inconvenienti di ordine so
ciale. politico, culturale ed eco
nomico derivanti dalla presen-
za di un gran numero di pro
fughi sul loro territorio. 

TERZO ERRORE: II 
problema dei profughi 
avrebbe potuto essere 

risolto, e lo sarebbe sta
to da molto tempo, sen
za la connivenza di po-
liticanti arabi senza 
scrupoli che non rap
presentano I'opinione 
pubblica e che si so
no sforzati di mante-
nere i rifugiati nella 
disoccupazione. 

Da quello che io stesso ho 
osservato, gli uomini politici 
arabi si comportano come quel. 
It degli altri Paesi, nel senso 
che essi sono senstbHt at sen
timenti della popolazione. Io 
penso che nelle loro dichiara-
zioni all' Assemblea generale 
(delVONV) e altre, gli oratori 
arabi esprimano molto esatta-
mente i sentimenti e le aspira-
zioni profonde dei loro man-
danti. Per parlare chiaro, il 
fondo del loro pensiero e che 
essi rifiutano di considerare 
Israele come un elemento per-
manente del Medio oriente. In 
seguito a contatti abbastanza 
numerosi che ho avuto nel Me
dio Oriente e a molteplici ve-
rifiche che ho potuto fare ac-
canto ad altre persone che ave-
vano anch'esse molte relazioni, 
mi sono convinto che questo 
sentimento e condiviso da qua
si tutti gli arabi e non sola-
mente da un milione di profu
ghi palestinesi. E' di questa 
presa di posizione appassiona
to che gli uomini politici sono 
coscienti, e la riflettono nei 
loro atteggiamenti e nelle loro 
dichiarazioni. 

Parallelamente a questo sen. 
limento degli arabi, esiste in 
Israele, tra gli ebrei, una de-
terminazione di difendere il lo
ro Paese verso e contro tutti. 
e. • come si dice "spalle al 
mare". 

Secondo me. sono i sentimen
ti profondi dei popoli che. da 
un lato come dall'altro. parte-
cipano a questo conflitto. e non 

i capricci dei politicanti che 
hanno impedito sino ad oggi e 
che interdicono ancora una so
luzione politica del problema 
palestinese. E' importante fare 
questa distinzione fra i senti
menti della popolazione e i 
capricci dei politici. quando ci 
si sforza di valutare le possibi
lita di una soluzione del pro
blema in un avvenire pros-
simo. E' perche questi senti
menti sono profondi e condivisi 
da tutti che nel mio rapporto 
annuale all'Assemblea generale 
ho mostrato che bisogna guar-
darsi da ogni eccessivo ottimi-
smo per cio he riguarda una 
rapida soluzione . politica del 
problema. 

Q U A R T O ERRORE: 
Un errore che e pa-
rente prossimo del pre-
cedente consiste nel 
dire che se una solu
zione potesse essere 
negoziata tra Israele e 
i suoi vicini arabi, il 
problema dei profughi 
di Palestina sarebbe 
risolto. 

Ecco un'affermazione che e 
lontana dalla realta e che se 
ne allontana ogni anno di piu. 
Ho gia spiegato che se la mag-
gior parte dei rifugiati deve la 
sua sopravvivenza alia carita 
internazionale da quando il 
problema ha cominciato a por-
si,' e principalmente perche 
questi stessi erano troppo vec-
chi o troppo malati per lavo
rare o perche appartenevano 
a quelle categorie di lavora
tori (contadini o manovali) gia 
troppo numerose nei Paesi nei 
quali sono renuti in massa. Bre
ve, essi hanno dovuto vivere 
di carita perche non erano oc-
cupati. stante la struttura eco-
nomica dei Paesi ospiti. 

Quello che aggrava di pfu la 
loro condizione e che nel mon

do di oggi non esiste quasi 
nessun Paese che abbia biso
gno delle limitate possibilita 
che essi possiedono (bisogna 
aggiungere che questa evolu-
zione della economia mondiale 
s'accentua man mano che gli 
anni passano e che il progres-
so tecnologico riduce il biso
gno di mano d'opera agricola 
o non specializzata in rapporto 
all'insieme della popolazione 
attiva). 

Le file di quelli che erano 
fuggiti dalla loro patria e che 
si trovavano disoccupati, data 
la situazione economica dei 
Paesi ospiti nel 1948, si sono 
continuamente ingrossate per 
I'arrivo all'eta adulta di adole-
scenti la cui maggioranza e 
ancora meno impiegabile dei 
loro genitori poiche essi non 
hanno avuto nemmeno la pos
sibilita d'acquisire la discipli-
na e Vabitudine al lavoro. La 
ampiezza del problema e bene 
illustrata dal fatto che tre uo
mini su cinque, fra i rifugiati 
palestinesi. sono arrivali alia 
eta adulta quando erano gia 
profughi. 

Quello che bisogna vedere 
bene e che i rifugiati conti-
nueranno a creare un problema 
sempre piii grande nel Medio O-
riente. anche se, in modo qua
si miracoloso, si giungesse ra-
pidamente a una soluzione po
litica del problema palestinese. 
Tra questi profughi, in effetti, 
la maggior parte degli uomini 
e piu o meno inoccupabile nel
la struttura economica quale 
diviene ora quella del mondo 
iniero. 

Inoltre, ogni anno 30.000 per
sone in piu — J5 mila ragazzi 
e 15 mila fanciulle — si tro-
veranno spinte dentro questo 
gruppo non appena raggiunta 
Veto adulta. Questo e un fatto 
grave ed allarmnnte, sul quale 
ri prcgn di meditare. 

Sottolineando questi aspetti 
economici e sociali della que-
stione dei profughi. non di-

Crisi nel M.O. e approvvigionamenti di petroiio 

USA: calcolato il rischio 
di un nuovo blocco di Suez 

Co^a accadra se — come 
avvenne nel 1956 — verra in-
terrotto il flusso del petroiio 
che scorre nel Medio Orien
te verso i paesi lndustrializ-
zati deirEuropa e di altri con-
tinenti? Le compagnie inter-
nazionali. sopratutto quelle a-
mericano sono in allarme. Due 
fatti e\entuali sono tra i put 
temuti: il blocco del Canale 
di Suez e linterruzione del 
1'olcodouo che attra\orso la 
Stria collega i pozzi dell'Ara-
hia Saudita con il Mediterra-
neo. 

Precisando le decision! della 
conferenza dei paesi arabi 
produttori di petroiio tenuta 
l'altro ieri a Bagdad, radio 
Damasco ha affermato che 
sono stati approvati i seguenti 
punti: 1) se qualsjasi stato 
direttamente o indirettamente 
attacchera un paese arabo le 
istallazioni e i fondi delle so 
cieta petrohfere e dei citta 
dmi di quel paese verranno 
trattati secondo la legge di 
guerra. Cio potrebbe far pen 
sare ad una eventuale confi-
sca; 2) la conferenza consi-
dera l'opportunita di bloccare 
le petroliere dei paesi che 
mettano in discussione la so-
vranita araba sul golfo di 
Akabn. La conferenza, infine, 
ha lanciato un appello a tutte 

le nazioni amiche affinche so 
spendano i rifornimenti di pe
troiio ad Israele la quale pri
ma del conflitto dipendeva per 
il 90 per cento dalle fonti di 
approvvigionamento dell'Irak. 

Al contro delle manovre dei 
monopolt americani nel M. O. 
apparc la American Arabian 
Od Company (ARAMCO). fi 
liazione dclla Standard Oil. 
Querta eompagnid si e acca 
parrata la quasi totabta dei 
giacimenti petroliferi dellAra 
bia Saudita e se 1'oleodotto 
siriano \entsse interrotto — 
un appello in questo senso e 
stato ripetuto itri da radio 
Damasco dopo linizio del con
flitto — il 20 per cento del 
petroiio estratto dapli ameri
cani nel M. O. verrebbe bloc
cato. 

L'ipotesi di un blocco del 
Canale di Suea era gia stata 
presa in considerazione. nel 
le scorse settimane. sulla 
stampa americana specializ/a 
ta nei problemi del petroiio: 
cio dimostra la consape\olez-
za degli sbocchi che la situa
zione del M. O. poie\a aw-
re. Veniva messo in rilicvo 
che una tale eventualita a-
vrebbe provocato uno sposta-
mento nei rifornimenti, con un 
aumento degli afflussi di pe
troiio dai nuovi gitcimenti en-

trati in produzione in questi 
anni (Libia. Nigeria. Algeria 
e altri paesi africani) nonche 
dagli USA. dal Canada e dal 
Venezuela. 

I.a stampa finanziaria euro 
pea ha messo in luce come i 
paesi deirEuropa occidentale 
si tro\ino in una situaziom' 
differemc rispetto alia crisi 
del 1956 ptr quanto riguarda 
Tapprowigionamento di petro 
lio. Questo spiega — scrho\a 
il Financial Times del Zi mag 
gio scor=o — una * relat:va 
calma >. n-pvttn al 1956. con 
la quale i pac.M dell'Eu: -pa 
occidentale possono guardare 
alia crisi del M O. Questo non 
significa. naturalmente. un di-
simpegno dei trust petroliferi 
europei da questa zona ove e 
eonccntrato il 60 per cento 
delle riserve petrohfere mon 
diali con la possibilita di e-
strazione a ro<ni ba«sissimi. 

Per quanto nsuarda I'ltalia 
vengono mes»i in rilit\o gli ef
fetti della politica di duersifi 
cazione delle fonti di approwi 
gionamento scguiti dall'ENI. 
Alio stato attuale gli afflusst 
di petroiio acquistato dal 
l'AGIP hanno le seguenti ori 
gini: il 32 per cento proviene 
dai porti del Mar Nero; il 18 
per cento dall'Africa del Nord; 
il 34 per cento dal Golfo Per

sian il 5 per cento dal Mar 
Rosso; 1*1.4 dal Venezuela; il 
7 per cento da produzione na-
zionale. Le compagnie che o-
ptrano in Italia si approve i-
gionano in modo diverso in 
quanto il 58.2 per cento del 
petroiio da esse acquistato per 
il mereato italiano pro\ kne-
dal Golfo Persico; il 10 ptr 
ccnio dal Mar Nero, il 14 per 
cento dall'Irak; e per piccole 
percontuali da altre fonti. 

d. I. 

Stnentite 
preoccupozioni 
sui rifornimenti 

di benzino 
Non esiste alio stato attuale del

le cose una fondata preoccupa
tion* circa i rifornimenti di ben-
zina per il mereato italiano. Qwe
st* assicurazione e stata diffusa 
ieri dopo una riuntone tenuta at 
mlnistero delle Partecipazioni sta-
tali con I dirioenti dell'ENI. Gli 
approvvigionamenti potrebbero es
sere cormmqu* garantitj sia dalle 
scoria attuali, sia utilizzan'do in 
forme piu consistent! t* altra fonti 
di approvvigionamento, sia Inflno 
can traaportl not Maditarraneo. 

mentico tuttav'ta die esiste un 
aspetto politico che c grave e 
che deve essere risolto se si 
vuole affrettare il momento in 
cui Vinsieme del problema sa
rd risolto. Quello che io voglio 
far risaltare e che attualmente, 
anche se dovesse intervenire 
una soluzione politica, sussiste-
rebbe ancora un problema 
maggiore, poiche i profughi in 
generale non sono impiegabili. 
Pertanto I'inutilitd di questa 
mano d'opera non proviene da 
una negligenza deliberata da 
parte del governo del Paese 
ospite. ne dal capriccio degli 
uomini politici arabi. Essa e, 
al contrario, il risultato ine
vitable delle condizinni nelle 
quali i rifugiati di Palestina 
sono stati obbligati a vivere 
in qucsti ultimi tredici anni. 
Cio significa essenzialmente 
che con gli anni il problema 
dei profughi mette nuove ra-
dici e si fa piu restio a ogni 
tentativo di definitiva soluzio
ne. E questa evoluzione si ac-
centua ogni anno, mentre un 
numero crescente di giovani 
raggiunge leta adulta e in-
grassa le file dei disoccupati. 
poiche per la maggior parte. 
questi non hanno alcuna pos
sibilita di coltivare le disposi-
zioni naturali che hanno rice-
vuto in retaggio e che polreb-
bero essere cosi preziose. 

Q U I N T O ERRORE: 
Delle pressioni dovreb-
bero essere esercitate 
dall'esterno sui go
verni dei paesi ospiti 
per spingerli a risol
vere piu rapidamente 

' il problema dei rifu
giati. 

I partigiani di questa politica, 
che sono numerosi, Z'/.o consta-
tato, rilevano, non senza impa-
zienza. che i governi hanno ver-
sato 300 milioni di dollari per 
soccorrere i rifugiati della Pa
lestina durante questt ultimi 
tredici anni. Essi spiegano che 
i loro compatrioti e i loro par-
lamenti si stancano di vcrsarc 
senza posa delle coniribuzinni 
che non sono seguite da alcun 
risultato o. come dirono ccr-
tuni. che sono seguite da ri 
sultati negativi, poiche il nu 
mero dei profughi continua ad 
aumenlare. 

E' certo che questo senti
mento di impaztenza c del tutto 
comprensibile. soprattutto se si 
pensa, come la maggior parte 
di coloro che adottano questo 
pvnto di vista sembra fare, che 
i 300 milioni di dollari sono stati 
spesi in vista di risolvere il 
problema dei profughi. La ve
rita e che quasi niente e stato 
consacrato alia soluzione del 
problema propriamente detto, 
ma che le spese sono slate fat-
le di giorno in giorno per assi 
curare i servizi necessari ai 
profughi. Cio sembra evidente 
se ci si prende la briga di con
siderare che Vammonlare me
dio delle spese dell'USRWA per 
ogni rifugiato. durante questi 
died anni di atticila, e stato in-
feriore al 10 per cento al giorno 
coTxprendendo questa cifra t'l 
costo degli alimenti, degli al-
loggi, dei servizi sanitari e del-
I'insegnamento elementare. 

Questo sentimento di impa-
zienza & certamente accresciu-
to da questa falsa idea di cui 
ho gia parlatow secondo cui, se 
il problema sussiste, e per la 
* connivenza > degli uomini po
litici arabi. Ma a"altra parte. 
si prora qualche difficoltd a 
conciliare questa impazierua 
con Vmerzia di cui i governi 
danno generalmente prora quan
do si tratta di applicare la so
luzione che essi stessi hanno 
contribuito a formulate e che 

riconfermano tutti gli anni a 
ogni scssione dell'Assemblea ge
nerale delle Nazioni Unite. 

Voglio parlare del puragra-
fo 11 della risoluzione VJI del 
VAssemblea generale che e sta 
ta adottata per la prima vnltti 
nel 194S e le cui disposiziom 
sono riaffermate (hi ogni As 
semblea generale. iv\ cumpieva 
quella del 19J9. 

Al paragrafo 11 della risolu 
zione 194, VAssemblea stabilu 
« che si deve vermetterc ai pro 
fughi die lo desiderano di rwn 
trare nella loro patria il piu 
presto possibile e di vivere in 
pace con i loro vicini. e die le 
indennitii devono essere pagate 
a titolo di compensazione per i 
bent di coloro che decidamt 
di non rwntrare nelle loro 
sedi e per ogni bene perduto o 
danneggiato quando. in virtu 
dei principi del dirittn interna 
zionalc o in equitd, questa per 
dita o questo danno deve essere 
riparnto dai governi o dalle an 
toritd responsabili >. 

Mi sia permessn aggiunaerc 
incidentalmente die mai I'lVX 
IiWA e stata incaricata di ap 
plicare la risoluzione 191. 

Naturalmente, se fosse vcm 
che la perstslenza del problema 
e dovula alia connivenza degli 
uomini politici arabi e die hi 
e la causa principale della len 
tczza dei progressi. allora po 
trebbe sembrare logico fare 
pressione sui governi arabi per 
risolvere il problema. Ma stan 
le che la maggioranza dei pro 
fughi e attualmente innoccupn 
bile nella struttura economica 
quale si viene ora jormaiid'i 
nel Medio Oriente, come dal 
tra parte nel mondo intern, i 
governi arabi non sono in gra 
do di risolvere essi stessi il 
problema dei profughi di Pale 
stina Come ho esposto nel m'u> 
rapporto annuale, la mta npi 
nione. ponderatamente riflct 
tuta, r che i due lerzi almeno 
dei rifugiati dovranno varcarc 
una frontiera internazionale per 
trovare da occuparsi tn unci 
maniera soddisfacente. In que 
ste condizinni. pressioni cserci 
tote dall'esterno sui governi 
dei Paesi ospiti non affronte 
rebbero, in definitiva, la solu 
zione del problema dei profu 
ghi di Palestina. Esse tendereb 
bero piuttosto ad aumentare la 
instabilita economica e politica 
di questi Paesi. il che, lungi 
dal facilitare una soluzione de 
fimtiva. avrebbe al contrario 
Veffetlo di ritardarla. 

Ci sarebbero ancora moHf er
rori gravi da rilevare sull'argo 
mento del problema dei rifu
giati di Palestina, ma il tempo 
preme c dero passarli sotto si-
lenzio. Quelli dei quali ho par-
lato forniscono gia una bate 
per Vargomento che vorrei af-
frontare ora: i bisogni non sod-
disfatti dei profughi di Pale
stina... 

... Sono profondamente conrin 
to del fatto che fra i bisogni 
non soddisfalli dei profughi di 
Palestina. che enlrano nel 
quadro del mandato dell'US
RWA, il piii importante e rap 
presentato dalla necessita di 
aiutare i oiorant a colt trare e 
utilizzare razionalmente le pre
ziose attitudini delle quali sono 
dotati — attitudini che in questi 
tredici anni si sono lasciate 
pcrdere e deperire. Questo fatto 
e confermalo dalle dwcusstOTtt 
con i notabili rifugiati e con i 
governi di paesi ospiti. Se essi 
non riceveranno una forma-
zione professionale adeguata 
diverranno le piu tristi vittime 
della tragedia palestinese, per 
che tutto il loro avvenire sara 
infranto. Inoltre i popoli ara
bi c Yumanita intera saranno 
privati del lavoro produttivo « 
delle qualitd di capx che questi 
giovani potranno forniri m 
glienc sari offerta I'occosiom*. 
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