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Confindustria e stampa padronale cercano 
pretesti contro le rivendicazioni dei lavoratori 

NON SONOISALARI 
CHE FANNO 
AUMENTAREI PREZZI 

I 

< Arriva l'autunno caldo At 
tenti al costo della vita >. 
Questo frido dj allarme. coo 
dito in tutte aalse. e rimbal-
zato da un gWnale padrona-
le all'altro net corso degli ul-
timi giorni. In particolare. si 
sono distinti 11 Sale M ore e il 
Corriere delta Sera. Quando 
non era l'editoriale o la cor-
nspondenza. era il graflco che 
— c'e niente di pitj scientifi-
co di una serta statistical — 
illustrava 11 pericoloso anda-
mento dei prezzi. Imputato 
principale, naluralmente. il 
salario. Se l'economia italiana 
va male, e colpa delle retn-
buzioni che. espandendosi. 
fanno satire i costi. quindi i 
prezzi. e riducono la presen-
za delle merci italiane sui 
mercati mondiali: se va be 
ne. il merito e del capitals il 
quale... e c c . ecc. 

Luoghi comuni? D'accordo. 
ma il fatto che vengano messi 
in circolazione ancora dai 
maggiori organ! confindustria-
li. ufficiali ed ufficiosi, in-
dicano che qualche cr«?-
dito hanno o pretendono di 
avere. Anche il Giomo. che 
pure polemizzava con chi vuo-
le accreditare la tesi che lo 
< autunno sindacale > mettera 
in crisi la lira, aembrava pre-
occupato di fronte alia spinta 
rivendicativa che potrebbe, in 
alcuni set tori, determinare 
tensioni nei prezzi. 

«Raccomandazione» 
oi sindacati 

Si rileva giustamente che 
« i cnr.tratti che riguardann i 
lavnratari edilizi o quelli dei 
settnri connessi. si riferisco-
no ad un bene, la casa. tl cm 
costo £ dominato dol prezzo 
delle aree fabbricabili, da ele
ment i speculatlvi e conffan-
turali, dai tqssi di interetse, 
rffi ran altrt elemmUj*. Per 
i i prezzi agnofil * « e ormai 
in gran part*y t tna question* 
di reaolamenii del mercalo 
cnmune, di interventi in agri-
coltura. di ciclo commercia-
le. di diversa, politico con ri-
ferimento ai. problemi delta 
piccola proprieta contadina e 
dei beni per Vagricoltura». 
Per quanto riguarda poi < t 
cnntralti relative ai ran ser-
ri?i (bancari, .eleftrici. felefo-
nici. autolinee). I'azione delle 
autoritn pun agire con effica-
era. per inquadrare qli au-
ineiiti senza drammi ». 

II Gwrno, insomnia, ricono-
sce che le tensioni inflazio-
mstiche vanno ricercate nei 
pascoli aperti — aperti per 
carenza di iniziativa politica 
— della spcculazione. Altro 
che salari! Ma mentre si 
drammatizza I'autunno < cal
do*. r iaffiorala prcoccupazio-
ne che l'ondata rivendicativa 
— che interessa circa 5 milioni 
di lavoratori ~- possa essere 
concentrata in un periodo bre
ve. E c'e esplicita — anche 
se indiretta raccomanda-
zione ai sindacati a diluire in 
4 o 5 mesi la battaglia del
le categoric. Se no, si fa in-
tendere, possono essere guai 
per la lira. 

In fondo. anche se da un an-
gnlo visuate diverse sono le 
preoccupazioni del Sole • 24 
Ore, il quale rivendica — ri-
prendendo una espressio-
ne di Rumor — «com-
portamenti coordinati» e 
auspica impostazioni riven-
dicative che non siano fonda-
te suila « forza contrattuale ». 
ma sulla « talutazione obiet-
tiva della misura dei reddtti 
residuali resi disponibili dal
la maggiore efficienza ». 

Insomma un invito a stare 
dentro ia logica del € siste-
ma ». Quest a logica pre-
tende — come, mostrava un 
grafico del Corriere aeila Se
ra teso a spjegare che all'au-
mento dei «alari inevitabil-
mente segutva 1'aumentn dei 
prezzi — il contenimento dei 
redditi da lavoro. Ma e pro 
prio vero cb» una politica di 
alti salari rappreatnti il peri-
colo piu g iavt per l'econo
mia italianat 0 non e vero, 
invece, il cofttrario? 

La storia recente dimostra 
— in via teOrica e di Tatto — 
che non c'e pos^ibilita di svi 
luppo — economico. sociale. 
cultural?, civile — per un 
paese che affida le sue possi 
bilita di arfermazione ai bas
il salari. 

Vediamo on po'. Si dice — 
•ceo un ludgo comune ricor-
rente - clw I'aumento delle 
retnbuzioni si nflette inevi 
tabilmente sui cost) e. quin 
di. sui prezzi < D'accordo. ti 
pago di put. ma a co»a ti ser
ve se poi fuon di qui, devi 
spendere di pid? » 

Prescindiamo pure dalle ra 
giom struudrali dell'aumento 
del pre7zi e delle tensioni in-
flazionisiiche che, anche il 
Giomo, ricordava. Supponia-
no di trovarci al l interno di 
m aattor* ch« non tia aog-
fetto a iniziative speculative. 
K' diffioil* orooorsi un'iooteti 

di questo tlpo in un paese co
me il nostra, patna delle ren-
dite e della apeculazione. ma 
facciamo uno sforxo di imma-
ginazione. Ebbene e proprio 
coil meccamco. come si vuole 
fare intendere, il rapporto co-
sti di lavoro prezzi? 

I fatti. anche in economia. 
valgono piu di un volume di 
chiacchiere. E i fatti dimo-
strano proprio il contrariu. 

Per esempio. gli Stati tlniti 
d' America sono il paese con 
i salari piu alti. Quando una 
categoria importante si muo-
ve per una vertenza sindaca
le. la richiesta non e quasi 
mai al disotto di un dollaro. 
ciiK- KM) lire. II giomo? No. 
l'ora. L'accordo con i metal-
lurgici — di un paio d'anni 
fa — venne «iglato proprio 
attornn al dullarn di auinento 
Ebbene. se i pre?/i dei pro-
dotti amencani dovessero ve 
nire considerati in rapporto 
alle retribuzioni — i/ casta del 
lavoro — gli USA non espnr-
terebbero piu un bottone. In
vece. gli Stati Uniti pre^enta-
no una vasta gamma di pro-
dot ti a prezzi — e quindi an
che a coati — inferiori a quel
li dei paesi europei. Italia 
compresa. II costo del lavoro, 
dunque. non e sempre deter
m i n a t e nella fissazione dei 
prezzi. 

Un altro esempio. questa 
volta nostrano. L'industria 
degli elettrodomestiri ha se-
fiuito — come gli altri settori 
— la linea di espansione dei 
salari. In questi ultimi quin-
dici anni, le paghe — anche 
per effetlo degli scatti della 
contingen7a — snnn aumenta-
te. Di poco. certamente in mi
sura insufliciente rispetto al-
J'aumento della produttivita. 
delle esigenze. vecchie e nno-
ve, per6 sono aumentnte. Eh-
beno. i prr7?i d^i prodolti di 
questo settnre industrial? non 
solo non hanno seguito la di-
namlca salariale. ma addirit-
tura sono diminuiti. T.o stesso 
frigoriferov pel11 asempio. che 
dieci anni fa si pagava 100. 
oggi si puo acquistare a SO. 
Segno, dunque. che i prezzi 
non seguono obbligatoriamen-
te. I'andamento dei salari. 
D'altra parte, se non fosse 
eosi, se cioe ad ogni incre
m e n t delle retribuzioni se-
guis.se meccanicamente I'au
mento dei prezzi, l'Ttalia sa-
rebhe condannata dalla logira 
del Corriere della Sera alia 
paralisi Tnvece. i fatti dimo 
strano che e possibile aumen-
tare le paghe e ridurre addi-
rittura i prezzi. Come? Con 
una migliore organizzazione 
della prnduzione F/ l'aspetto 
che spesso i propagandist! 
conflndustriali nascondono. 

Ma per rammodernare for-

Confersnza-stampa 
dell'ambasciatore 

25 anni 
di potere 
popolare 

in Bulgaria 
VenticinqiM anni fa, II 9 

t«H«mbr« del '44, roveicla-
to II gov*rno monarco-faici-
ita, venlva Initaurato In 
Bulgaria II potere popolare. 
In occasion! dl questo annl-
vertarlo I'ombaiciatore bul-
ooro a Roma, Lambo Teo-
lov, nei corto dl una confe-
renia stampa, ha rleordato 
le profonde trasformaxlonl 
che hanno mutate la itruttu-
re soclall ed economlche del 
paese sulla via della costru-
ilono socialltta. t'ambascla-
fore ti * soffermato sutle 
principal! tendenze di svilup-
po, che hanno permesso alia 
Bulgaria dl tuperar* defini-
tivamenfe II suo ttato di ar. 
retrataua belcanica diven-
land* un paese Industriale-
agricolo tviluppato. Quests 
tendenze eramal consolidate 
si esprimono, per esempio 
nei fatto che — capo vol to 
I'antlco rapporto — eggl II 
S0% dol raddlto national* 
vlane dall'lndustrla. La Bul
garia produce tanta energla 
eiettrlca, quanta no predu-
cono Inslem* Grecla t Tur-
chla. 

Sono notl I tuccessl ottonu-
tl netU tratformarlano d*H* 
campagne. net campo dell'l-
struilone e dell'atslstentt 
sanitaria. In politica ostera 
I'ambasclatore ha rltevato 
che la Bulgaria lavora t per 
I'ulterlore sviluppo dell'aml-
ciria. della collaborarione e 
doll'unlti d'aiione con < pae
si socialist) fratelll a con 
I'URSS In prlmo luogo •. 

Sui rappertl commercial! 
con I'lfalia I glorn»ll»ll pre 
sentl hanno riyplte alcune 
damanda. tl nostro paes* oc-
cupa II tocondo paste tra gli 
Stati occidental!, ma grotto 
dHfkeOa derlvana dalle bar-
rltre ereHe dai M I C . Uh 
accord* turlsUco * Immlno*-
ta. »»er I'ingretso In Bulga
ria ten* stetl #MJ abaHtl I 
vlstl. racllltailanl dovrak-
bero venire da parte Italiana. 

g<inizzd7ione pi\Khitiivd ci vo-
gliono capitali. si obietta Ve 
ru. Ma bi^ogna anche dnno 
strare che questi capitali non 
ci sono oggi in Italia. Ed e 
impossibile- perche le han
d le rigurgitano di danaro (le 
note congiunturah lamrtitatio 
inivstimenti ancora tiKKle 
sti) e miUe miliardi all'anno 
la^ciano in media la mad re 
pa tna per raggiungere lidi 
< piu caldi ». 

I capitali. dunqur. ci ^ono. 
Se non si utilizzano non e cer-
to colpa dei lavoratori; se 
fuggono all'estero neppure. 
Semmai. il sonno dai denaro 
lumeggia 1'incapacitA politica 
della class* dirigente a pro 
muovere un organico sviluppo 
che utilizzi tutte le- risorse tlel 
paese: fa emergere. in termi
ni clamorosi. t« contraddi/io-
ni e la crisi irfef sistema; sol-
lecita urgenti interventi di ri-
forma. 

Davitiit[' a questa patente 
dk-hiarazfone di fdlliniento del 
sistema. serve pazientare e 
diluire nt'l tempt* la spinta 
rivendicativa? Non serve. A 
nessuno. meno che meno at 
paese. ammesso che ci sia un 
lavoratore disposto ancora a 
rinviare a domani m a spe-
ranza di vita. Gli anni 'SO so
no stati considerati gli aitni 
della contingenza. Alcuni eco
nomist! — per confortare la 
linea di contenimento salariale 
della Confindustria — sosten-
gono che le railici del * txiom » 
italiano affondano proprio in 
quel periodo. I bassi salari di 
allora avrebbero fatto dell'Ita-
lia un paese indusiriale. An
che questo e un luogo comu
ne. Si, e vero. che le grandi 
e le piccole fortune si sono 
fatte sulla pelle di milioni di 
lavoratori. Chi non lo sa? Le 
fabbriche italiane sono piene 
di queste storie. • Ma non e 
qui il punto. 

E' servita quella politica di 
bassi salari — realizzata ap 
prohttando della debolezza 
contrattuale delle masse lavo-
ratrici divise — per fare an-
dare avanti i\ paese, per dare 
sottizione ai problemi di fon 
do della societa nazionale, per 
mettere insomma l'ltalia sui 
binari di uno sviluppo ordi-
nato oltre che rapjdO? 

Poco reJdito e 
disoccupazione 

Sarebbe facile, anche sulla 
base delle serie statistiche 
(ultima quella sull'approfon-
dimento degli squilibri fra 
Nord e Sud), rispondere sem-
plicemente di no. Ma non ba-
sterebbe. perche quella politi
ca di bassi salari in realta e 
stata alia base non solo del 
dramma di milioni di lavora
tori — poco redd ito, disoccu-
pazione, emigrazione — ma 
dei ritardi di importanti e 
fondamentali settori industria-
li e si e rivelata un elemento 
di freno dello sviluppo econo
mico. sociale. civile. 

Un altro esempio. L'indu
stria laniera e Marzotto che 
1 ha rappresentata. Bene, il 
grande indus t r ia l vicentino 
— che ha goduto una situazio-
ne di favore per la crisi del-
1'unita sindacale — ha impo-
stato la sua attivita su un 
cardine fondamentale: quello 
dei bassi ,salan. godendo per 
un lungo periodo di una con-
dizione di privilege sui mer-
cato mondiale Poiche l bassi 
salari garantivano dalla con-
correiva, i margmi di profitto 
venivano utihzzati in altre 
operaziom. II grande indu 
stnale laniero diventava cosi 
albergaiore — la catena d»l 
Jolly —. produttore di vino 
— Zignago —. e c c . e c c . Non 
e qui il caso di ingolTarsi in 
g:t»dizi m6raHstici II denaro 
va dove rende di piu. 

In Italia non mancano t 
pascoli per manovre specula
tive. Le nostre strutture sono 
spesso fonte diretta di alle-
gre operaziorti. L'averle la-
sciate in questo stato rappre 
sedta la principale colpa — o 
il merito se si guarda la que 
stione dai punto di vista de 
gli interessi dei grandi ren. 
tiers e del capitate monopoli-
stico - della Democrazia Cri-
stiana. In questo mado 1'indu 
s.trra laaiera italiana e in-
ve.cchiata rapidamente apren 
do larghi varolii alia concor 
renza CompUce la politica del 
baasi safari. Se Marzo'to fos 
se stato costreltn a pagare di 
pn> le vte maestran?f. avreb 
bednvuto - per tenere il pas 
so sui mercati — riassorbi 
re il rmggior costo del lavo
ro attraverso una migliore 
organizzazione delta pmduzio-
na. Non avremmo avuto. ma-
gari. il vino Zignago. e vero 
(Ma ce n'era proprio biso-
gno?) In companae fl paase 
avrebbt- potuto diaporra di 
ufl'lnduatria piu valida di quel* 
la ch* abblamo oggi alia ri-
cerca — fra grandi pianti — 
dl aov\'tnzionamenti pubbllcl. 

Oraxio Pixzigoni 

HT¥I STORIA DI UN COLONIALISMO 
<STRACCIONE> MA FEROCE 

k SINISTRA 
- Omar El 
Mukfar, capo 
iella rivolta 
>n Ciranaica 
:*ntro il eolo-
nialismo ita
liano, in Cala
is* a Trlpotl. 
Vtrrk imple-
:at* 4u* oi*r-
nl dap* 

A PCSTRA -
Un grupp* dl 
ragazti llbl* 
ci manifatta 
par I'lndipan-
denza in una 
via di Benga
l i ; siame nal 
1tS» 

Le forche di Graziani 
Gli avvennnenti della Libia, 

di un paese i cui destini so
no stati per tanti anni coal 
strettamente collegatt con i 
nostri, pongono nun pochi in
t e r r o g a t e e ci costringono 
— una volta per tutte — a 
considers re senza veil le re-
sponsabilaa che ci spettano 
ip quanto cittadmi di uno Sta
to che con il pretesto di lni-
porre la propria civilta ha 
sottomesso quel popolo per 
t r e decenni e non ha saputo 
— neppure dopo la guerra c 
la sconfitta faaciata (torse per 
non disturbare i piani anglo-
amencam) — nscattarsi dalle 
colpe passate atutandolo suila 
difficile via del recupero del
la sua totale indipendenza. 

Eppure il popolo hbtco sep 
pe dar prova per decenni dei 
la sua i>eie di liberta. ed e 
tempo d ie lo si rlcordi nol 
per prum — in partkvlare 
nell'attuale momento. Awaiuie 
nei primi anni del secolo, che 
una vasta campagna demago-
gica e nazionalistica scatena-
ta dalla grande stampa e da-
gli uomini politici piu diretta 
mente legati ai gruppi impe 
rialisti del capitale fmanxia 
n o italiano, nuscisse ad esal-
tare secondo l'espressione ai 
Napoleone Colalanni, ia * feb-
bre coloniale» della burghe 
sia italiana; a tale ounto che 
il 26 settembre del 1911, it i;o 
verno italiano, presieduto da 
Giolitti, lnvib un ultimatum 
alia Turchia in cul veniva 
annunciata la declsione di 
procedere all'occupazione del
la Tripolitania e della Cire-
naica, che nominalmente fa-
cevano ancora parte — nono-
stante l'autonomia di fatto 
conquistata — dell'impero 
ottomanno. 

lo « sovranita 
italiano » 

Il 2y settembre fu dichiani 
ta la guerra che ebbe 1 suol 
primi episcxh nella conqu'sui 
di Tripoli (3 ottobre) ed :n 
quella di Tobruk KA otfobre) 
II f> novembre l!dl l'allora re 
d' l taha proclamava In * piena 
sovranita italiana » su lutte 
quelle terre 

II 18 ottobre lUTl, con i) 
trattato di Losanna, ti: aid-
cialmcnte sancita l'occupa^i> 
ne italiana e la sconfitta tur-
ca Durante il perlooo delia 
spedi/.ione si ebbeio v\*A\w pe-
nisola alcune si^nifi :-niv> ma-
ni(e.stu7iotn di oppjsiztone al
ia guerra coloniale ad opera 
del movimento o p r a i o . in 
particolare nei gra/idi rentri 
industr ial ed in Emilia • To 
srana. 

Nonostante l'accoido Ul La-
sanna. che aveva cliuiso il 
conflitto solo sui tj.'rrentj di-
plomatKo nei 1H12 IVlttttiva 
presenza italiana ni.n anda '6 
molto al di la della c >5«J» Sol-
tanto dopo una or'ma longa 
campagna contro \ * nidi di 
resistenza» all'lnterno d«. 
paese e clhiie < oMr M ipoina 
ne rof-ciipazione riuscl a rag 
giungere l'altopiuno <'.J?be) 
marzo 1H12) la zona ^ccid^n 
tale (iladames aprtl* 141'ii 
la zona desertica (Socna • !u 
glio lyi.'Ji II he/zan u n a u o 
1HM) e le oasl piu lontane dai 
mare (agosto 1H14). 

In Tripolitania la re^istcn 
za era cupeggiata nei ii*14 da 
Mohamet! Ben Abdallah e nel
la Ctrenalca dalla ConrraM>r 
nlta del Senusai, 11 oul capo 
Sidi Ahmed EahShent , eta 
1'aJlMto del general* turco 
Enver Bay. Appana lo toop-

^
dalla guarra mondUa,* rt-

m la poaalbuita ai totar 
vanto miiltar* da part* tta-
liana, quaUa aona cha «i tftoa-
vano • paclfloat* • furono tut 
ta in movtmanto a la t m p p * 
«U oocupaaioo* colonlaliata. 

L'ultimatum di Giolitti alia 
Turchia - «Tripoli bel suol 
d'amore» - La guerriglia su-
idi altopiani 

II f ascismo e le leggi razziste 
Da Badoglio a De Bono - Pe-
trolio nello «scatolone di 
sabbia» - L'eredita del colo-
nialismo 

dovettero ritornare ad atte 
stars! sulle zone coatier4. 

Conviene ricordare cha la 
« questione coloniale » era sta
ta tutt 'altro che assente dal
le preoccupazioni e t i l ;ntri 
ghi dei mussimi proiagi<m^ti 
della guerra mondiaie del 
1915 '18. Per ottenere dai yo 
verno italiano un carnbianten 
to di fronte e l'intervento mi-
litare a loro fianco, gli alien 
ti giocarono in pieno ia carta 
dei cosiddetti « diritti » colo-
niali dell'Italia. 

Net periodo che viene subi-
to dopo la guerra mondiale 
la grossa borghesia italiana e 
i suoi magKiori esponenti so
no fortemente lmpegnatl da 
un lato a difendere I loro in
teressi di casta nei confron-
ti degli «alleati» inglesi e 
francesi in particolare, che 
fanno la parte del leone nei-
le sedute di Versailles, dai 
l'altro a tar fronte all 'enorme 
malcontento. alle lotte operate 
ed al miiviuiento social is ta in 
sviluppo Percib la pressione 
sulla Libia sembra allentarsi 

Negli anni in cui Giovanni 
Amendolu c ministro delle co 
lonie, il governo italiano ten-
ta qualrhe tunido passo ver 
so una « liberallzzazione » del 
l'ofciipazionp italiana: viene 
costituito una specie di « par-
lament mo» e si ricerca in 
qualche modo un compro-
meaao ron alcuni feudali e 
capi arabi. 

Ma si tratto dl un brevissl-
mo momento. ben presto l'lta
lia doveva cade re sot to il re
gime fascists 

Comincia, un nuovo perio
do, quello del « recupero dei 
terri ton perduti » o della co-
siddetta « pacificazione ». 

Dagll stessi bollettinl dl 
guerra e dalla stampa dell'epo 
ca, itultana e straniera — si 
possono ricavare notizle tali 
da dare un'idea di quale sia 
stata realmente la violenza e 
1'ampiezza della repressione 
fascista. soprattntto nei perio 
do che va dai 1924 2A al 1934 
1H35, durante 11 quale con al 
terne vicende e con oeriodi 
di maggiore o mlnore vigore 
la resisten/a delle oopotazio 
nl della Tripolitania e della 
Cirenaira, si pu6 dire non sia 
mai cessata. Esse dlfmideva 
no non soltanto ia loro indi
pendenza ma il loro tavoro. U 
loro gregge * le loro terre 

Gift nei 1923 II governo fa 
ac isu dopo aver aboltto lo 
t S t a t u t o dei 191»» perche 
troppo llbarai* varao i liblci 
emanava il 23 luglio di quello 
ataaao anno, un dacrato oon 
oui vaniva atabllito daftniu-
•amenta oh* tutte la t a n * non 
ooiUvat* divenlvano ipso fao-
to part* tntagrante dai dama-
nio a dlspoafiloo* dallo Sta, 
to Italiano. In quaato modo 
(a tramlte la raquialaionl di 

terre appartenenti ai «ribel-
li ») in soli otto anni furono 
tolti ai contadini libici oltre 
200 000 ettari della migliore 
terra. 

Spogliatl dei loro beni i con
tadini appouKiano la lotta, 
quando non vi partecipano in 
massa. La « Tribuna >, lo deve 
ammettere implicitamente 
quando il 24 marzo 192H pub 
blicanclo le noMzie delle ope 
razioni militan in Libia, ai 
ferma che: « Nei corso dt mi 
merosc operaziom tra tl ?« 
febbrato e ;/ 18 marzo, nel
lo xpazto dt appena 20 gtortv, 
le truppe italiane hanno di-
sarmatu la popolazume della 
zona tra I oast dt UjiaM e 
Quella di Marada, ove sono 
qtunte it IK marzo impastes-
.sandosi dt tre rannom. set mi 
traglmtrtci, trecento tucdl » 
K il 21 niaggio dello stesso 
anno presentando un bilan 
cio di queste opera/.toni null 
t4iri alia Camera dei Fasci e 
delle Corpora/ioni e iricora 
Federzoni che dichiara. * II 
ciclo delle operaziom sut 29 
parallelo. che si e ade\t(. ron 
cluso, non e tndcqno ai n^itra 
re tra i put cornple^si, pu >ct 
dtttei e piu brillanti deua *to 
ria coloniale mondiale A out-. 
sto ciclo di operaziom !• \nnL 
partecipato due batlnqiio'ii 
eritret tre battuyhom ••t/i':t, 
otto squadrom libici due yi up 
pi ed uno squadrone sihirta-
no, un gruppo di aulo^hnde 
e set battaqltoni dt cirUyite 
ria... ». 

« Disfruggero tutto: 
uomini e co$e» 
Nei \92H, il generate Bado-

glio, inviato di Mussolini, per 
porre termine tinalmente alia 
resistenza libira, lancia il se 
guente proclama: 

e Nessun nbelle avra piu pa 
ce, ne avranno pace la »uu 
famflta, il suo g*egge e >. mot 
dtscendenti Dtstruggerd tutto 
git uomim •? 't cose t, 

Nei 1M2 la rivoita era an 
cora ptu tor 'e che mai Fu 
allora ' h e MussoJirn fece ap 
pello al geneiale 'iraziant Co 
stui si vant6, poi, di aver avu 
to In Cirenaua nei corso del 
1M32 «ctnquantatre scontrt 
importanti e 210 confiitti ne 
condart, nei corto dei quali 
erano stati ucctsi 11>02 ribel 
/i, erano ttati catturati 21 &M, 
cammelli e citca altretuxnte 
pecore, U numero dai cavalL 
colpttt o raxztati superava i 
tetmila a. 

In quello ataaao anno uno 
del capi della raaiatanaa ar-
mata, 11 famoao Omar CI 
Moktar, vanna oatturato a au-
bito lmptocato, oom* era (14 
awanuto par CI Baninl. I la 

De Bono nnnova le sue nu-
nacce: « Uh italiam, i lascisti 
non posnono scendere a mtti 
con t rtbellt, ne con gli ara 
bt tn generate. Possono soltan
to accettare la sottomtssit.ne 
a testa bassa e con la con^e-
gna delle armt in caso ".antra 
no It saluteremo con il fuocn 
dei juctlx e delle mitragluitri-
ct, e $e sara necessario con 
un po' di capestro » 

Ma i ribelli non abbassanu 
la testa e non consegnano le 
arm! e lottano forti dell'ap 
poggio delle popolaziom an 
che senibravano essersi « sot-
tome.sse». Fu allora che per 
ordine di Graziani, al fine di 
togliere ai « ribelli » la solida 
rieta fattiva delle popolazio-
ni, I'esercito colonialista ar 
restO e chiuse i n lmmensi 
campi di ooncentraniento, in 
pienu deserto, diecine e dieci 
ne di nugliaia di famighe con-
tad me della Cirenaica 

I giornah del mondo mte 
ro parlarono di quegh ecudi 
m particolare di quello avve-
nuto nei campo dl Solouk Lo 
stesso Ennr Che-Kib I'Jl Ar 
shun (che doveva poi passare 
al servizio del fascismo in oc 
casione del conflitto contro 
I'Abissinia) senveva in un ar 
ticolo pubblicato sui 4K>rn:ili 
« Saata » del Cairo e « Man>i 
da » dl Tunibi, il 24 ^eunaio 
del 1935: «...1'atto piu rtvol 
tante e stato comm<M*j fiai 
generate Graziani, quando nt* 
|x»rtO 80 mila arabi lei L)|e-
bel El Akdar, in pieno deser 
to, senza acqua e senza cibo. 
Eppure quella gent* nun era 
ribelle ». 

Intorno al capi piii teuaci 
si ra^gruppavano le popoln 
zioni disperute, ridotte alia fa
me, che avevano perso te lo
ro terre ed 11 loro besMani* 
La dove 11 contadtno ^spro 
priato ed affamato era cost ret 
to a trasformarai in onucuui 
te, il auo lavoro veniva remu 
nerato ad un livello -ne non 
superava in genere la p e r c n 
tuale di un terzo dei salaru 
dl un operalo agricolo Italia 
no II cui livello salaiUte era 
gta uno dei piii bassi d'Kuto 
pa Struttavano in ouitioola 
re 11 lavoro di questa gent*, i 
grandi «concesaionari •, tra i 
quali erano proprio Volpi t> 
Bono. Ctano, Federzoni, Gra 
ziani, Balbo, Teruzai «d aicu 
m alti funzlonaii dei.a am 
miniatraxione (aaclata com* 
quel commendator Len<> che 
era I'lipettora Generate dei 
Servtai Agrari dalla TrtpuUta 
nla. Al govamatore rerusai, ai 
davooo u partlooUr* M miau-
ra dl aarattar* raasUta: t li
bici BOO pot—ano antrara nei 
locaii pubbUel dagll italtani. 
non potavano aver poato n*> 
gll albarghl coma oUantl, n* 
nal rtatoranti ch* non foat*> 
ro a loro deetinatl, au*ni au

tobus c era la divisiono. Ti.tti 
l giorni alia stessu ora quan 
do suonava la fanfara e spara-
va il cannone a Tripoli pe.-
l'alza bandiera tuttt gh arabi 
dovevano mettersi suU'urtenti 
e s,alutare romanamente 

Nei 1934 il Gen. Graziani 
veniva destitmto dai su»* in«a-
rico in Libia e la sua «ope 
raw di colonizzatore semhra 
va conolusa. Ma non ara cosl 
Si trattava mvece, per it go 
verno fascista dl prepar^rt e 
dare mizio ad una nuova *̂ pe 
dizione coloniale in Afncn: 
quella contro l'Abissmia 

lo resistenza 
non e fiaccata 

Con la guerra di conqa.sta 
in Ktinput, ultimo paes<i nbe 
ro di tutto il continente alri 
cano, si apre un nuovo peno 
do che stocia nei .second;) con 
Mitto mondiale 1-7 t a . ' i - ca 
pne, anche se non -,i lannc 
notizie -sicure che in tutto 
questo periodo storico aia pai 
con aiti e bassi, la resiscenza 
delle popoluruHii libiche iiun 
si sia fiaccata Duran'e le 
grandi buttaglie, che teoerrt 
percorrere agli eserciti dl Gra 
ziani, fii Rommel e di Wtw->1 
in lungo e in largo le t e r r j 

libiche, dai confine -»guiano 
a quello con la Tunisia, deva 
stando soprattntto la zona dei 
la Cirenaica. t ilbici Uiruno 
splnti naturalmente a oonsjde-
rare amicl i « nemici dei lo
ro nemici » e aiutarono till 
inglesi contro 1 fascist] ltn'U 
ni E' da allora che si stabi-
lisce, sui terreno della IOIIH 
borazione con i servtzi tngK-
si, lalleanza tra il ttituro re 
Idrtss e t capi militan orfait 
nici Alleanza che doveva da
re poi il trono ad Idns* Ka-
Senussi e la possibility p^t 
I'lnghilterra di dorninare per 
lunghi anni pohtioamen e id 
economtcamente la Libia, sot 
to il manto della Amministra-
zione fiduciaria prima 4 tra 
mite la monarchia pot 

Intatti. dopo la sconfitta del 
favismo italiano la Libn si 
trovo ben presto ad Msertt, 
tra le coloni* delle gr«n4i oo-
tenze tmperialistiche, una del
le prime ad affermare I suoi 
diritti aUindipendenaa 

L'art. 23 del trattato di l*a 
rigi del 11*47 stabillv*; nv&rti. 
colo 3 che «la sort* leiim-
t.iva di quet poeaedimenti a* 
rebbe auta deciaa dl coruun* 
accordo dai governl dallTJnio-
n* Sovietica, del Regno Umto 
dacU StaU Dniti d'Amarkat a 
dalla Pranoia, antro on anno 
dairentrau in vigor* dl quel
lo ataaao trattato*. 

Non eaaando rluaottt t 

presen tanti delle quattro 
grandi potenze a raggiung^re 
una soluzione concordata. ->i 
dovette ncorrere all'Assemblaa 
Generale delle Nazioni Unife 
che decise il 21 novembre I'-Hd 
con una risoluzione apprrv* 
ta a maggioranza di conc»»(-,fc. 
re 1*tndtFrndenza alia Lihlii 
sotto lo scettro del re Idnss 
Es-i>enussi. L'incorunazione 
avvenne- ae l 1951 e, allora, 
fu fccolta con entusiasmo 
dai popolo Ubico e da tutti 
gli arabi in generale. Mi hen 
presto I Ilbici, e poi anche git 
altri popoli arabi si dovette
ro accorgere come quella >o-
luzione fosse stata propara ' i 
e voluta dai capi mihr;i'-i in
glesi e dagll agenti dell'« Intel
ligence service » duran;^ nli 
anni della loro amminisfra74^»-
ne fiduciaria. Con il pas^ura 
degli anni poi si ando sem
pre piu dimostrando che I in
dipendenza sotto una montir 
chia detta «costituzionala • 
ma in realta assoluta n m ->i 
gmficava ne liberta ne sviup-
po democratico della vi*a na
zionale. 

Nei rapporto del 15*48 del
la Commissione formata dai 
Quattro Grandi per VOS'-l si 
puO leggere. « ... 94°» della po-
pnlazione analfabeta, appena 
13 laurenti, mortahta tnfajiti-
le del 40" o nessuna base eco
nomics apprezzabile, reodito 
pro-capite di 15/16 sterline an-
nue... ». Erano queste le con-
dizioni in cui era lasciata la 
Libia dopo oltre trenta anni 
di dominio coloniale italiano 
II governo di re tdriss non 
ha modificato questa triste 
situazione come avrebbe do-
vuto e potuto farlo un gover
no nazionale veramente indi-
pendente 

Re Idnss Es Senussi per 
hen 18 iinni ha nominato I 
suoi ministri e seel to i mem-
bri del Senato, la vita politica 
non si e potuta sviluppare, 
non si t lasciata vivere alcun-
nn opptisizione. Dtetro al pa
ra vento dell« indipendenza » e 
della « mnnarchia » si nascon-
deva la dominazione anglo-
amencana La scoperta d*l 
l)ctrolio ha fatto della Libia, 
I'ex « scatolone di sahhia » un 
paese nmlto riero, altneno per 
le risorse del suo sottosuolo 
Tali risorse sono di tale en 
tita da mettere la Libia ai 3 
posto tra tutti t produttori del 
petrolio del mondo Ma que
ste ricchezze furono cerlute 
da re Idriss alle grandi com-
pagnie petrolifere anglo-ameri-
cane in particolare alia ESSO. 
Nello stesso tempo gli ame-
rienni hanno installato alcune 
delle loro piii potent) baal mi-
litAri 

L'ottantenne Idrisa ha rle*-
vuto grandi somme dl dena
ro, sotto forma di «Proy*ltiea» 
da parte delle grand! com-
pagnle petrolifere, lnoltre le 
necessity ingistiche di queste 
Compagnie hanno fatto virae-
re stabilunentl industrial ' e 
strade, ma grande e rimaata 
la miseria delle vaate maaae 
contadme, arretrata la vita an 
da le culturale e politic* In 
politica l'autonomia della Li
bia non e andata al di la de
gli aiuti finanziari al popoli 
arabi. in particolare alia Gior-
dania e alia RAU 

Si puo sperare che 1 girv 
vani ufficiali libici che han 
no condotto a termine U eol 
no di Stato e parlano di « *r> 
ctalismo arabo • siano I'espre*-
slone piu audaee di uno atato 
d a n i m o popular* mottr dif-
fuao a profondo eh* santa 1 
cast della RAU e dalla 3>rta 
oome un aaampto * cha sia 

er conruaamajtt* intend* M 
raral dallo airuttamento 

ie i i* Compatm* patntttaie • 
dalla praaana* dalla anal aa> 
utaxi atrajdara a i n i n i e • ter
ra U prtaao aaaaanlo: la aae-
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