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La parabola 
d. uno scettico 
II clamoroso voltafaccia di uno dei piu caustici 
critici del fascismo drvenuto giornalista ser-
vile del regime * Dagli anni delta« Rtvoluzione 
liberate» al «Telegrafo» dei Ciano • Un 

giudizio di Gramsci 

NAPOLI, 1 
E' morto oggi a Napoli, nel

le Mia abitazione di Palaxxa 
CeMammare, in via Chiaia, lo 
acrittore t giornalista Giovan
ni Ansaldo. Era nato • Geno-
va il 21 novembre 1W5. Vive-
va a Napoli, dova avava par 
molti anni diraHo < II Mat. 
l inoi. 

Un giorno il vecchio Monti mi 
diede una spiegazione. non so 
quanto vera, certo assai con* 
sentanea al personaggio. del 
famoso voltafaccia di Giovan
ni Ansaldo. Pare che qualcu-
no gli chiedesse come mai. lui. 
Ansaldo. una delle penne piu 
caustiche dell'antifascismo. e 
negli anni caldi, fosse poi di-
venuto un giornalista del Re
gime « dei piii scatenati e dei 
piii censorii. Ansaldo avrebbe 
nsposto — mi raccontava Au-
gusto Monti — che era per via 
della < malattia del piombo >. 
Aveva un bisogno fisico di scri-
vere. di sentire l'odore della 
tipografia, di dire la sua tutti 
i giorni: anche se non era piu 
2a sua di prima. Aveva tentato 
di scappare all'estero. l'ave-
vano preso, si era acconciato 
a scrivere per l'addompsticato 
Lavoro corsivi filofr >«-tI e 
poi era addirtttura pa->saUj a 
dirigere 11 Teleg.afo. proprie
ty personale della famiglia 
Ciano. E aveva disceso tutta 
la china della servitu a Mus
solini. 

Oggi il nome di Ansaldo per 
le giovani generazioni non si-
gnifica piii nulla. Era si tor-
nato in sella — come quasi 
tutti i vecchi giomalisti fasci
st] — all'ombra della restau-
razione atlantica e anticomu-
nista, aveva diretto II Mattino. 
ministeriale e clericale. face-
va delle note di costume noio-
aette su un rotocalco milane-
se. L'ombra di se stesso. Ep-
pure la storia di Giovanni An
saldo. genovese, classe 1895, di 
formazione vociana e salvemi-
niana, e una storia che vale 
la pena di riferire. Perche An
saldo. se per certi aspetti e 
stato il peggior giornalista ita-
liano. per altri e stato anche 
il migliore, quando scriveva. 
nel 1922-25. per La ricoluzio-
ne liberate di Gobetti. Riletti 
ancora oggi. quasi mezzo se* 
colo dopo, quegli articoli che 
allora divennero subito famosi. 
e procurarono anche dei guai 
all 'autore e al piu giovane di* 
rettore. non hanno perso nul
la del loro brillio. della loro 
straordinaria forza di scrittu-
ra e di invenzione letteraria. 

Tutto quello che il fascismo 
aveva di « italiano », di « ro-
magnolo », di * futuristico », 
di piccolo borghese e di arlec-
chinesco. i giovani lo ritrova-
no denunziato nei classici la-
vori di un Salvatorelli o di in 
Borgese e, ancor meglio, nelle 
pagine memorabili di un 
Gramsci o di un Gobetti. Ma 
il feroce sarcasmo del Gram
sci delle note deU'Ordine Nuo
vo. I'invettiva appassionata. 
alfieriana. del Gobetti dell'Efo-
gio della ghigliottina. la mi-
nuta analisi socio-politica del 
Salvatorelli di National fasci
smo. il ritratto psicologico del 
Borgese di Golia, si traduce-
vano in giornalismo pieno. 
trionfante. nelle cronache che 

Commemorato 

in Polonia 

il trentesimo 

dell'inizio 

della guerra 
VARSAVIA, 1 

Con il sibilo delle sirene e 
an silentio di due minuti in 
tutto il paese la Polonia ha 
commemorato oggi il trentesi-
tiio anniversario dell'inizio della 
seconda guerra mondiale. 

II lavoro negli uffici. nelle 
fabbriche. nei negozi e nei 
campi *i e fermato per due mi-
nuti a mezzogiorno oggi. men-
tre nelle strade U traffico e 
rimasto fertno. 

Nella capitale. le persona che 
erano al volante delle automo-
bili sono scese in strada rima-
nendo in posizione di attenti, 
per onorare i sei milioni di ce-
duti polacchi durante la guerra. 

Decine di migliaia di corone 
funebri, candele e mam di ftori 
aono state deposte nei luoghi 
dove migliaia di polacchi aono 
stati uccisi dai oaziati, 

Alia cerimonla commemorati
ve prendera parte 11 president* 
dtUa Repubblioa cecoetovecce 
Ludvik Svoboda cba e fiunto 
tray* a Varesjaje #»r una viaiU 
uffidale. 

Ansaldo mandava «da! pan-
cone * del vecchio giornale di 
Canepa al settirpanale torine-
se di cui era una colonna. 
L'odio del piccolo borghese per 
l'operaio che * guadagna piii 
di lui ». la component* « ur-
bana * del fascismo dei primi 
anni, (* II fascismo nato a Mi-
lano voleva dire precisamente 
J"atteggiamento sportivo. mec-
canico. futuristico. 1'azione sui 
larghi ceti che ostentano di 
essere anti-umanisti e civetta-
no con un americanismo che 
non sa andare se non in auto
mobile... »), l'aspetto dannun-
ziano di un certo sindacalismo 
alia capitan Giulietti (Gran-
dezza e decadenza del perfet-
to italiano). I'immagine del 
letterato pieno di so alia Ojet-
ti. o quella meschina della 
monarchia sabauda. venivano 
colti da Ansaldo in un modo 
irrepetibile. 

Senonche. a ben guardare, 
nella angolazione critica di 
Ansaldo e'e un limite che e 
destinato a divenire sempre 
piu pesante. In quei « meda-
glioni », nella spietatezza di un 
giudizio, nella capacita di su-
scitare il grottesco e di fare 
quasi sentire l'odore delle cose 
miserabili. si nascondeva uno 
scetticismo profondo. uno stac-
co cosi totale. che spiegano 
largamente il tradimento suc-
cessivo. Probabilmente. sem
pre che ne valesse la pena. si 
potrebbe andare al di la della 
annotazione personale. E rica-
varne la superficialita di un 
certo risvolto della formazio
ne di intellettuali c vociani > 
prima della grande guerra. 
Tutta la loro cultura poteva. 
come accadde in .Ansaldo. tra-
dursi nella convinzione della 
assoluta impossibilita per il po-
polo italiano di diventare mo-
demo. Cosi arrivarono a diven
tare non solo luoghi comuni. 
ma alibi a una sflducia fat-
tasi cinismo sulla pagina. I ra-
gionamenti appresi sulla man-
cata rivoluzione borghese ita-
liana. sull'effetto pernicioso 
del catUilicesimo. nell'aver im
ped ito la formazione di i no 
spirito capitalistico (non e for-
se Montanelli. con le sue la-
gne attuali sulla Controrifor-
ma l'epigono. altrettanto indt-
gno. di quella stagione?). 

Piero Gobetti. che pure ave
va grande affezione per An
saldo (per quel bisogno, for-
se. di temperare il proprio mo-
ralismo con la freddezza di os-
servatore disincantato dell'a-
mico). se ne accorse. e in 
una polemica notd che il pre-
teso storicismo di questi era. 
in verita, antistorico poiche 
supponeva che un popolo a-
vrebbe sempre dovuto ripetere 
le insufficienze del passato. 
Cosa smentita dalla storia. E 
Gramsci che in careers, certo 
ricordando il tempo delle co
muni battaglie del 192225. po
teva vedere a che cosa si era 
ridotto Ansaldo sotto il fasci
smo. iscrisse. ben a ragione, 
il giornalista del Lavoro tra i 
<nipotini di padre Brescia-
ni ». Constatd che un certo ari-
stocraticismo era piii una posa 
che una natura. Ecco il giudi
zio di Gramsci: « E* da ricor-
dare il dilettantismo politico-
letterario. che gli fece soste-
nere. in certo periodo, la ne
cessity di essere in pochi, di 
costituire un'aristocrazia: il 
suo atteggiamento era banal-
mente snobistico, piii che 
esprcssione di un fermo con-
vincimento etico politico, un 
modo di fare della letteratura 
" distinta " da salotto equivo-
co... Per Ansaldo tutto diven* 
ta eleganza culturale e lette
raria: l'erudizione. la preci-
sinne, l'olio di ricino, il basto-
ne, il pugnale: la morale non 
6 serieta morale ma eleganza, 
fiore all'occhiello. Anche que-
sto atteggiamento gesuitico. 
e una forma di culto del pro
prio " particulare " ncll'ordine 
deH'intelligenza, una esterio-
rita da sepolcro imbiancato >. 

La prova migliore della giu-
stezza di queste osservazioni 
l'abbiamo nel giornalismo di 
Ansaldo di dopo la liberazio-
ne. Quando non era piu neces 
sario prostituirsi sino all'inve 
rosimile. come gli era accadu 
to dalle colome del Telegrafo. 
o nelle note che faceva come 
propagandista della guerra fa-
scista (piu carognesche di 
quelle forsennate di un Appe 
lius) egli ripiego su qucsto sno-
bismo salottiero, di chi «ne 
ha viste tante». e continua 
nondimeno a ritenere indispen-
sabile commentare passato e 
presente. 

Possiamo cos! tranquilla-
mente. col I a scomparsa di An
saldo, ricordare U posto che 
egli ha tenuto in una critica 
di costume ineguagliata e ve-
derne i limit! cosi intrinseci. 
Ma per quanti giomalisti. che 
pure non ebbero il suo inge-
gno. ma semplicemente am 
ministramtKi con piii astuzia 
U proprio. passati attra verso 
esperienze non meno umilian* 
ti per il fatto di averle vissu* 
te e*ibizionisticam*nte. non do-
vremmo ricercara la steasa pa
rabola? 

Paolo Soriano 

Un popolo sotto il tallone del vecchio e del nuovo colonialismo 

LIBIA: STORIA DI DUE OPPRESSIONI 
La guerra italo-turca del 1911-12, la feroce repressione del generate fascista Rodolfo Graziani e la seconda 
guerra mondiale - Idris I e l,«indipendenza» * Le enormi ricchezze petrolifere del Paese «ri$erva di caccia» 
per le grandi compagnie americane e occidentali - Nascita e sviluppo del movimento antimperialista 

Malla foto; (a 
.sin.) II dapo-
ato r* Idria 
quando rica-
veva I'omag-
gio dei suoi 
uidditi; (a 
destra) ccm-
battanti libi-
ci massacrati 
coma « ribtl-
li» duranta 
la occupazia-
ne colonial! 
sta ilaliana 
della Libia 

II nome di Libia fu dato alia 
regione che eostituiva allora 
il pascialnto turco di Tripoli-
tania e Cirenaica da un geo-
grafo italiano. il MinutUli, nel-
l'ormai lontano 1903: fu adot-
tato uflicialmente — ed entrd 
quindi anche nell'uso interna-
zionale — dal governo ita
liano nel 1911. per designare. 
oltre la Tripolitania e la Cire
naica, anche i territori costie-
ri ed interni ad esse aggre-
gati. e cioe la Sirtica. la Mar-
marica. il Fezzan. e le varie 
oasi sahariane. Libia dmva dal 
nome di una delle antiche po-
polazioni della Cirenaica. nolo 
non attraverso fonti indigene 
dirette. ma attraverso le testi-
monianze di altrc genti — gli 
Kgiziani, gli Ebrci, i Greci, 
i Cartagincsi — che ne ebht-ro 

I cunoscenza o che con tale po-
polazione entrarono in contat-
to. La Libia, dunque, diven-
ne colonia italiana in segui-
to al conflitto italo turco del 
1911-1912. contro il quale si 
batterono con forza il movi
mento operaio o le masse po 
polari. opponendnsi a quosta 
avventura della borghesia del 
nostro Paese. c ultima arriva* 
ta » nella corsa per la sparti-
zione del bottino coloniale fra 
le Potenze europce. Dal 2-1 
giugno 1929 il regime pose 
tutti i territori libici sotto la 
autorita di un unico governa-
tore e la popolazione — costi-
tmta in maggioranza da ber-
beri piii o meno arabizzati. da 
poche migliaia di negroidi (teb-
bu). e. nelle zone piii meridio 
nali. da discendenti di schia-
vi negri — venne duramente 

oppressa. dovette sperimentare 
la brutalita della c civilizzazio-
n<- fascista». Fu in Libia, in-
fierendo contro i « ribelli >. cioe 
contro i contadini che cerca-
vano di difendcre la loro 
terra, che il generale — poi 
Maresciallo d'ltalia, poi < Con-
quistatore d'Etiopia». poi mi-
nistro della guerra della re-
pubblichetta di Said — Rodolfo 
Graziani, impiccando guerri-
jllieri cd incendiando diccine e 
diecine di villaKgi. mieto i suoi 
primi «allori militari » ed im
pose la feroce c pacificazione » 
voluta dal fascismo. Fu in Li
bia che il c quadrumviro > Italo 
Halbo, messosi in urto con il 
« Duce ». venne mandato in una 
specie di < esilio dorato > in 
qualita di Governatore. finche 

un misterioso colpo di contrae-
rea non abbatt*. nei primi anni 
della seconda guerra mondiale. 
il suo aereo a Tobruk. E fu in 
Libia che si svolse, fra il 1940 
ed il 1943. una lunghissima bat 
taglia che mise in luce tutta 
Timprovvisazione e tutto i'av-
venturismo deH'imperialismo fa
scista e che costi sacriflci e 
sofferenze tremende anche agli 
c indigeni ». L'offensiva ing'<*se 
contro le truppe italiane e te-
desche si coocluse appunto il 
25 gennaio del 1943. con la 
presa di Tripoli. Le province 
costiere della Tripolitania e del
la Cirenaica vennero dappri-
ma afRdate all'amministrazione 
britannica. La Libia, cosi. di-

Aveva 71 anni 

E' morto Drew Pearson 
WASHINGTON. 1 

AU'eta di 71 anni e morto og
gi a Washington Drew Pearson. 
nntissimn giornalista americano. 
II decesso e avvenuto per crisi 
card'aca nel reparto rianima 
zione della clinica dcll'univer-
sita « George Washington >, do
ve Pearson era stato trasporta-
to con un'autoambulanza- La 
crisi fatale si e manifestata 
nolla sua abit-azione. ma gia 
nelle scorse settimane egli era 

stato piu volte ricoverato in 
ospedale in seguito a quella che 
era stata dehnita infezione vi-
rale o. seconrio altre fonti. una 
malattia delle vie respiratorte. 

Le non buone condizioni di 
salute avevano fatto si che negli 
ultimi tempi la sua nota rubri
cs quotidiana (dedicata a pro-
blemi di attualita, soprattutto 
interna) fosse curata sem:>re 
piii dal suo principale collabo 
ratore, Jack Anderson. 

B X J L G A R I A - Venticinque anni di ascesa dalla instaurazione del potere popolare 

Da provincia ottomana a paese industriale 
L'indice del reddito prima della guerra era 78% agricoltura e 22% industria — Oggi e, rispettivamente, 21% e 79% — L'esempio di 

una moderna cooperativa — I salari e i! costo dei servizi essenziali — Nuovi compiti e nuovi problemi ancora da affrontare 

Dal nostro corrispondente 
SOFIA, settembre. 

« 2b godim na vashod » ven
ticinque anni di ascesa, e uno 
degli slogans piii diffusi in 
Bulgaria in questa vigilia del
le celebrazioni del prossimo 
9 settembre, venticinquesimo 
anniversario dell'instaunwio-
ne del potere popolare. 

Gli slogans si tabbneano e 
si diffondono presto, ma a 
convalidare questo sta 1'asce-
sa effettiva, che la Bulgaria 
ha compiuto dal 1944 ad oggi. 
Piii che di uno sviluppo, per 
quanto rapido ed esteso, si 
deve parlare dt un autentico 
tnulamento qualitativo che si 
a operato nelle strutture pro-
duttivc, nella vita, nel volto 
ste.sso del Paese. Basterebbe 
a dimossirarlo la sbalorditiva 
inversione delle parti fra agri
coltura e industria nella for
mazione del reddito nazio-
naje: rispettivamente 78 e 22 
per cento prima della guerra 
e 21 e 79 per cento oggi. 

Scorrendo gli indici della 
produzione industriale, spe-
cialmente meccanica e chimi-
ca, sugli annuari statistici bul-
gari, trovate intiere pagine di 
voci accanto alle quali nella 
coloruiina del 1939 figure soi-
tanto una lineetta. E si tratta 
del prodottl piu importantl, 
naturalmente: motorl, presse, 
scavatrici, trattori, pompe, ap-
parecchi elet tr id, fertiliz*anti. 
Biaogna arrivare negli anni 
'SO per vedervi comparire le 
prime timide cifre, la quali 
poi inglgantlscono rapidajnen-
ta. Oggi 1'induatiia bulgaxa 
pu6 segnara In corriapondan-
aa delle llneette del 1«3» Tin-
dlcazione del volume non aol-
tanto della produtlone ma an-
cDe daU'etportMlooe. E oto 

vale specialmente per eleva-
tori, pompe, caldaie, macchi-
ne agncoie, medicinali, conci-
mi, apparecchi elettrici, mac-
chine utensili e anche impian-
ti completi. 

Questa produzione viene dai 
moderni giganti di Kremikov-
zi, di Ruse, di Burgas, di Sta-
ra Zagora, di Dimitrovgrad, 
di Plovdiv, come dalle innu-
merevoli fabbriche sorte in 
tutte le zone del paese per-
mettendo il trapasso dall'agri
coltura aH'industria di oltre 
un milione di lavoratori (un 
ottavo della popolazione del 
paese). Questo e il rruracolo 
segreto della Bulgaria, non ce-
lebrato come le sue rose, non 
splendenie come i centri bal-
neari del Mar Nero, sort! an-
ch'essi tuttavia con stupela-
cente rapidita e perfezione dal-
lo stesso sforzo costruttivo. 

In questo quadro sapere 
che la produzione di energia 
elettrica 6 aumentata di M 
volte, e quella dell'acciaiu di 
240 non e piii neppure un ele-
mento stupefacente, e un pre 
supposto. Sara invece interes-
sante notare che l'aumento, 
per esempio, della produzio
ne di energia elettrica ha por-
tato la Bulgaria a auperare 
nella disponibiltta per abitan-
te 1 paeal vicuii che la distan-
ziavano neirantegiierra. E an
cora piii interessante sara ope-
rare un confronto complessi-
vo con i paesi deH'area balcn 
nica dove non al e compiuu 
la traaformaiione in aenso 
aocialisU e che nel 1939 era-
no presa'a poco al livello del
la Bulgaria: cioe la Grecia e 
la Turchla. Oggi 11 reddito na-
tionale pro copUe in Bulgnria 
e •uperlore di una volta e mea-
•o a quello della Orecia (an* 
che ne queeta al e preaentau 
alia linea dl parteoaa dal do* 

poguerra con il vantaggio di 
un turismo internazionale e 
di una marina mercantile del 
livello che tutti conosciamo) 
e di tre volte quello della 
Turchia. 

Di questo « vazhod » di que
sto p a s s a t o cioe del paese 
dal livello di « provincia otto
mana » a quello di «paese 
industrializzato » — secondo 
un recente giudizio di parte 
occidentale — 1'agricoltura na 
fatto da una parte le spese e 
dall'altra ha tratto i propri be-
nefici, contribuendovi inoltre, 
complessivamente, con il suo 
stesso projjresso. 

Con l'elettnficazione, l'lrriga-
2ione, la meccanizzazione, il 
larno impicKO di fertilizzanti 
chiniici v. l'impianto di chilo-
metri quadrati di serre, 1'agri
coltura bulgara si e colloca-
ta oggi tra le piii progredite. 
11 volume globale della produ
zione e aumentato di 2,1 vol
te, nspetto al 1939, e la resa 
per euaro dei principali pro
dottl e al livello delle agri-
colture piu sviluppate. Basti 
l'esempio della produzione 
granaria la cui resa media e 
di 30 quintali per ettaro (ed 
era di 12 quintali e mezzo nel 
1939) con punte di 60 In al-
cune cooperative. 

Queste cooperative, che or-
mai comprendono, aseieme a 
un certo numero di aziende 
sta tali, quasi tutta la auperfl-
cie colti vat* del paese, sono 
nate dal raggruppamento di 
12 milioni di piccoliaslme pro-
prieta, della estenaione media 
di un terzo di ettaro. SI pu6 
immaginare quale poteva ea-
aere la capacit* produttlva, 11 
tlpo dl lavoro, 11 livello dl vi-
ta che aimili aaaiandea per-
mettevano. 

Per contro, ecco 11 volto dl 
una moderna cooperativa, una 

fra le altre di una zona ricca 
ma non la piii ricca, sulle ri
ve del Danubio. Dodicimila et-
tari di terreno, dodici ettari 
di serre (destinati a diven
tare cinquanta nei prossimi 
due anni). Quattromila otto-
cento cooperatori. Tre stabi-
11menti per la trasformazio-
ne dei prodottl. Coltivazioni 
principal!: grano, legumi, uva 
girasoli, verdura, frutta. Pro
dottl delle trasformazioni: vi
no, olio, aucchi. Valore com-
plessivo della produzione an
nua: 23 milioni di leva (7 mi-
liardi e 36 milioni di lire). 

I salari annul di questi coo
peratori sono di 1200 leva per 
persona (cinque anni fa erano 
ancora 400 leva). Tutti 1 com
ponent! dl una famiglia pos-
sono lavorare nella coopera
tiva. Ogni famiglia usufruisce 
di un appezzamento di mezzo 
ettaro attorno alia propria ca-
sa. Tutte le famiglie hanno 
acquistato la casa; 250 hanno 
l'automobile, altre 150 la stan-
no aspettando. 

A questo punto un lettore 
che faccla attenzione all'im-
porto in lire del salario in-
dividuale (tl cambio ufficia-
le e dl 320 lire per un leva) 

si accorgera che al tratta di 
36.000 lire mensill e si doman-
dera come, anche se entrano 
due. t re , quattro salari in una 
famiglia, aia poasibile oltre a 
vivere, comperaral anche la ca-
aa e l'automobile. Ed e un 
discorao queato valevole anche 
per 1 guadagnl degli operal e 
dei profeaatonistl, che sono dl 
poco auperiori. Ebbene a par
te U fatto che 11 reddito del 
contadini erases notevolmente 
con U prodotto deU'appeam-
mento famlllara e che essl ri-
cevono generi In natura dalla 
cooperativa, rests lo straor-
dlnarto InHeoM dl IstttuUonl, 

provvidenze, contributi e faci-
litazioni che sgravano il sala
rio dalle spese che invece, da 
noi, lo polverizzano. Tanto per 
incominciare, gli affilti diffi-
cilmente superano la ventesi-
ma parte di un salario. Poi, 
i pasti vengono regolarmente 
consumati, o prelevati, anche 
per l'intiera famiglia, alia men-
sa dell'azienda o in altre men-
se pubbliche e costano tra i 
50 e i 60 centesimi di leva; 
l'assistenza sanitaria e gratui-
ta; gli studi anche (la Bul
garia e tra i paesi euro pel 
che sfornano il maggior nu
mero di laureati in percen
t i l e sulla popolazione); un 
bimbo in un nido d'infanzia 
costa sui 5-7 leva al niese; 1 
servizi pubblici e gli spetta-
coli costano cifre irrisorie. 

Quanto all'acquisto di una 
casa (o di un appartamento 
in citta) nel caso reale di una 
cooperativa di Oveiurds: una 
abitazione di 108 metri qua-
drati puo essere acquistata 
per un prezzo di 8.000 leva 
con un contributo a fondo 
perduto di 2000 leva da par
te dell'azienda un credito sen-
za interessi di 4.000 leva per 
ventl anni e 2000 leva dl ver-
samento in contanti. Altret
tanto indicativj sono i prezxi 
dei terreni. A Sofia sono mol-
te le famiglie di profession!-
sti, impiegati, operal. che vl-
vono nell'appartamento in al-
fitto In citta e si stanno co-
struendo la casetta per fine 
settimana sulle alture dei din-
toml. II terreno lo hanno pa-
gato un leva al metro qua-
drato, 

Certo, in Bulgaria, non o'k 
il livello dl vita o U tlpo dl 
cotuurno che c's (quando o'e) 
In Italia. Reatstono. specie nel-
le citu, le frange della i pro* 
vttwto ottomtna • o 1 gual 

ti con la trasformazione, co
me quello delle coabitazio-
ni. Ma e'e un benessere so-
lido, sostanzioso, e generate, 
un progresso costante che por
ta tutto il paese a lasciarsl 
sempre piu addietro la leg-
gendaria arretratezza eredl-
tata. 

Di tutto questo la popola
zione bulgara e consapevolis-
sima; e cid e alia base della 
« inattualita » per essa di cer
ti problemi viceveraa vivi da 
altre parti. E pud spiegare an
che, almeno in parte, la ri-
luttanza presente nelle afere 
dirigenti ad affrontare con 
spirito nuovo i nuovi compi
ti che pur vengono addltati, 
la costante rentazione alia ca-
nonlzzazione degli schemi en-
tro i quali sono stati ottenu-
ti i fandamentali succeesi del 
paese. 

Tuttavia l'adozione di nuo
vi metodi di dlrezione della 
vita nazionale. 1'ampliamento 
delle autonomic amministrati-
ve ed economichc, 11 rafforza-
mento del ruolo del Parhv 
mento, la parteclpazlone po
polare alia vita pubblica, la 
democrazia nel partito, e so
prattutto 11 nuovo sistema 
nell'eoonomla aono questloni 
aollevate proprio dal vertloe 
del partito e posts al centra 
di dibettiti - del Congree-
so, del ComiUto centrak, del 
Governo, del Parlamento — 
che hanno portato, nello soor-
ao meee dl gennaio, aU'ado-
sione geueralisiats del anuo-
vt sistema ». CM queato abbia-
mo dato a auo tempo notnse, 
ma avramo ora roooattone dt 
parlame, un po* ptb enospn»-
tamente • alia luce del petal 
risultaU. 

Ff)rdifi«mlo MauHno 

vento indipendente soltanto di-
versi anni piu tardi. il 24 di-
cembre del 1931. quando, cioe, 
il neo-colonialismo fu ben *i-
curo di aver posto salde ra-
dici economiche e politiehe nel 
territorio: un territorio che in 
effetti risulto ncchissimo di n-
sorse naturali. di materie pri
me d'importanza fonda men tale 
come il petrolio. 

Al nuovo Stato fu dato un 
assetto monarchico e re di 
Libia venne proclamato (3 di-
cembre 1930) l'emiro Idris El 
Senussi. capo della potente set-
ta dei Senussi. il quale assunse 
il nome di Idris I. La Costitu-
zione libica venne. e felice-
mente. definita — dal Commis 
sario deli'ONU, Pelt, per la 
esattezza — «un compromesso 
fra le tendeme del federalism 
e del feudalesimo *• Certo. la 
Libia pote essere considerata 
dall'imperialtsmo come un pun-
to in attivo per roolto tempo: 
la sua politics estera fu net 
tamente filo-occidentale. la pe-
netrazione economics e lo sfrut-
t a mento del Paese da parte 
delle grandi compagnie proce* 
dettero c tranquillamente ». Nel 
'52, si svolsero le prime ele-
zioni per la Camera Federale: 
ai 400 mila elettori si presen-
tarono per lo piii candidati 
c indipendenti > — in realta. 
< notahili * di orientamento deci-
samente conservatore — che ot-
tennero 47 dei 55 seggi in palie. 
men tre gli altri 8 andarono al 
Partito nazionale del ConoremtO, 
di orientamento filo-egiziano. La 
Libia aderi formalmente alia 
Lega Araba nel 1953. ma si 
rifiuto di firmare il Patto di 
sicurezza collettiva. Con USA 
e Gran Bretagna. invece. il 
nuovo Stato flrmd accordi che 
ne hanno rigidamente condi-
zionato la sovranita e 1'efTet-
tiva indinendenza. anche oer la 
concessione di basi militari di 
notevole importanza: gli USA. 
per esempin. «e ne costruirono 
una. quella aerea di Wheelus. 
del costo di 100 milioni di dol
lar!. Una posizione nlo-occiden-
tale fu espressa dalla delega 
zione libica alia Conferenza 
afro-asiatica di Bandung, net 
1955. Ed all'epoca della « guer
ra dl Suez*, nel 1956. 

E' a partire dal 1957 che ini-
zia 1'esplorazione sistematica 
dei giacimenti petrohferi da 
parte della grandi compagnie 
occidentali. I ritmi di svi
luppo di i|UL-stu sfruttamM-
to neo-colonialista (imperia-
lista) sono impressionanti: dai 
0,7 milioni di tonnellate estra'.-
ti nel 1961. si passa a 22 nel 
'63. a 41 nel '64. a 58 nel '65. 
a 72 nel '66, a 84 nel 67. ad 
oltre 100 nel '68. Le compagnie 
americane. inglesi. tedesco-oeci-
dentali, olandesi. italiane ~ 
Mobil Oil. Gelsenberg Bernin. 
ESSO Libia. Phillips Petroleum. 
Royal Dutch Shell, Oasio Oil. 
Pan American Lybic (Standard 
Indiana), ENI — estraggono dal
la Libia — dove. oggi. e aceu-
mulato il 5-6 per cento della 
intera riserva mondiale — quan-
tita enormi del preiioso mine-
rale. La Libia e attualmente 
al quinto posto assoluto nella 
produzione petrolifera per quan
to concerne I'area del mondo 
occidentale Per quanto riguardu 
1'arTlusso in Italia di petrolio 
lihico. i dati. estremamente ii-
gniflcativi. sono qoedti: 13 per 
cento nel 1966. 18.3 nel ' « . 
21.5 nel '68. II mercato petre-
Uten delia Libia ha acquistato 
un'importanza decisiva dal '67. 
con la chiusura di Suet dopo 
la seconda guerra arabo-israe-
liana. 

Ma In relaaione. anche. alio 
Impetuoso sviluppo della lotta 
nel Medio Orient* ed in Africa 
settentriooale nasce anche in 
Libia, a partire dal 19*1. un 
movimento antimperialista e di 
solidarieta araba che viene eem-

r piu rsfforsandeai, affroota 
aanguioose repreasieBi del 

governo, rieace a perre raeHci 
prefoade fra 1 fievaai, «M atu-
dentl. i ouovi miadri <Wl'eeer: 
dto. le masse del pewle- B* 
questo movimento che he esay 
dotto, tori, alls deposbaeee A 
Wria I e alia ~ 


