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Un aspetto delta elaboraiione gramsciana 

Intorno al concetto di moluiione 

II «governo 
delle f orze 
produttive» 

Un'affermazione ncorrente 
ril Gramsci — che ritorna fre-
quentemente anche negli scrit-
ti. recentemente pubblicati, 
del periodo 192.V26 (La co-
struzione del Partita comuni
sta, Torino, Einaudi, 1971) — 
e che la crisi della societa 
italiana puo essere risolta so
lo dal proletariato, che puo 
e deve' assumersi la responsa-
bilita di « far valere le forze 
produttive umane e ridare 
sviluppo all'apparato naziona-
1Q di produzione». Lo stesso 
problema della «conquista 
dello Stato» resta privo di 
senso se non lo si intende co
me «capacita di superare i 
capitalisti nel governo delle 
forze produttive del Paese ». 

Nella formulazione di que-
sto giudizio concorre — ol-
tre ad un richiamo piu gene-
rale alio sviluppo delle for
ze produttive come compito 
cssenziale della rivoluzione so-
cialista, e ad una riflessione 
sull'esperienza concreta della 
rivoluzione in Russia — l'ele-
mento di una « ricognizione » 
delle cause piti profonde del
lo stato di sfacelo economico 
del Paese. Esso e connatura-
to al modo in cui si e venu-
to sviluppando in Italia il ca-
pitalismo e al tipo di allean-
ze su cui poggia il potere 
delle classi dominanti. La 
« decomposizione » — non so
lo sul piano economico, ma 
anche morale, culturale, poli
tico — della societa italiana 
corrisponde agli interessi piu 
profondi del capitale «finan-
ziario », che ha ormai un ruo-
lo preponderante, e del com-
plesso intreccio di posizioni 
legate alia speculazione, alia 
rendita, alia corruzione e alia 
clientele. 

Gli operai invece hanno tut-
to l'interesse di farla finita 
con questa situazione di « ma-
rasma», «disordine perma
nent© », «sperpero industria-
le». E ' loro interesse per
che la crisi economica e la 
caduta produtMva significano 
per loro disoccupazione, emi-
grazione, compressione dei sa-
lari, sempre piu grandi diffi-
colta nella difesa delle pro-
prie posizioni e conquiste. 

Alia luce di queste conside-
razioni e possibile, mi pare, 
cogliere alcuni aspetti impor
tant! — cui forse e stata a 
volte dedicata un'insufficiente 
attenzione — dell'elaborazione 
di Gramsci negli anni 1919-'20 
c del significato che egli at-
tribuisce ai Consigli. La defini-
zione stessa che, in quegli 
anni, Gramsci da della « rivo
luzione comunista» e indica
tive. Essa non e tale ne in 
quanto si propone e ottiene 
di rovesciare il governo po
litico, ne in quanto si propo
ne di annientare gli istituti 
rappresentativi, e nemmeno 
in quanto il potere vada in 
mano a uomini che sincera-
mente si dichiarino comuni-
sti, ma «in quanto e libera-
zione di forze produttive pro-
letarie e comuniste ». 

La caratteristica fondamen-
tale dei Consigli di fabbrica 
consiste nel fatto che essi agi-
scono « nell'intimita della vi
ta produttiva» e possono sal-
vaguardare e «far rendere al 

massimo» quell'npparato di 
produzione che gli industriali 
non sono in grado di ammi-
nistrare. Hanno un ruolo cioe 
in cui assume grandissima im-
portanza quell'elemento che e 
oggi al centro dell'attivita del
le «conferenze di produzio
ne ». 

Ma questo compito dei Con
sign e attuabile solo se essi 
non si limitano ad interveni-
re dentro la fabbrica, ma si 
assumono la responsabilita di 
uno sviluppo economico com-
plessivo del Paese. Ed e a 
una simile prospettiva che fa 
riferimento un'espressione di 
Gramsci che puo sembrare 
curiosa — ma che richiedereb-
be ulteriore riflessione — per 
cui la « rivoluzione comunista 
in Italia e rivoluzione della 
tecnica industriale ». Formula
zione questa che esprime il 
rifiuto di qualsiasi tendenza 
a chiusure corporative nel-
1'ambito della fabbrica, per 
aflrontare il nodo di uno svi
luppo — diremmo oggi « qua-
lificato» — delle forze pro
duttive, e, quindi, della que-
stione meridionale, dell'allean-
za tra operai e contadini. 

Temi e obiettivi di cui 
Gramsci individua anche tut-
te le difficolta, connesse alia 
tradizionale presenza in seno 
al movimento operaio italia-
no di posizioni «individuali-
stiche » e « corporative», di 
atteggiamenti « sowersivi», di 
reazione e, al tempo stesso, 
adeguamento e cedimento al 
vero e proprio « sovversivismo 
dall'alto», fatto di rapporti 
mafiosi e clientelari, di bas-
sa politica da corridoio in 
tutti gli aspetti della direzio-
ne del Paese, sino alle piu 
alte sfere, «sovversivismo dal-
l'alto» che e componente di 
quel complessivo «disordine 
permanente» che sta a fon-
damento del modo di governa-
re delle classi dominanti ita-
liane. 

E questn, dell'« individuali-
smo » e del « sovversivismo », 
della tendenza ad assumere 
una posizione puramente ne-
gativa e non positiva di clas-
se, e anch'essa una componen
te di un determinato modo 
di pensare, dell'aspetto, si po-
trebbe dire, n culturale » della 
trama nera e di disordine 
permanente che awolge la so
cieta italiana. La capacita di 
assumere una simile posizio
ne positiva. l'aver coscienza 
del compenetrarsi degli inte
ressi della classe operaia e 
del Partito comunista con 
quelli piii generali del Pae
se e condizione essenziale — 
per Gramsci, come per noi — 
perche la classe operaia da 
classe solamente subalterna 
passi ad essere classe rivolu-
zionaria dirigente. 

E cio significa tanto capa
cita di proporre termini con-
creti di alternative positive 
a quel governo delle forze 
produttive che le classi domi
nanti si sono dimostrate in-
capaci di reggere, quanto sa-
per portare questa volonta e, 
soprattutto, questa possibility 
alia comprensione delle piii 
vaste masse popolari. 

Siegmund Ginzberg 

In Namibia, ex colonia tedesca annessa dai razzisti sudafricani 
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II diritto delle popolazioni in
digene all'autodecisione con-
trastato con ogni mezzo dai 
colonialisti - Un territorio con 
diamanti, oro, argento, rame 
e prosperi allevamenti e ((zo
na di polizia» amministrata 
dai bianchi - Lo sciopero ini-
ziato dagli Ovambo mette in 
discussione tutto il meccani-
smo della segregazione - Ne
gli scontri, gli africani hanno 
combattuto con lance e f recce 
Un deputato inglese riferisce 
sul processo di Windhoek - II 
governo di Pretoria costretto 
ad accettare compromessi 

Una mattina di luglio del 
lontano 1915, mentre sui di-
versi fronti d'Europa la guer-
ra mieteva decine di migliaia 
di vittime, il generate Louis 
Botha, primo ministro del-
VUnione sudafricana, concluse 
vittoriosamente la sua campa-
gna contro le forze tedeschc 
nell'Africa sud-occidentale ac-
cettando sull'altopiano di Win* 
dhoek la resa di tremila sol-
dati del Kaiser. Sebbene le
gato alia Gran Bretagna nel 
« Commonwealth ». il Sud A-
frica non aveva fatto senza la-
cerazioni la sua scelta a fa-
vorc degli alleati. ma la sco-
perta dei diamanti sulla costa 
della colonia tedesca. pochi 
anni prima, aveva dato un va-
lido sostegno alia tesi degli 
interventisti. Da cosa nasce 
cosa. Botha, deposta I'unifGr-
me. perorb con successo il 
suo afjare a Versailles e nel 
dicembre del '20 il Sud Africa-
ottenne dalla Lega delle na-
zioni un mandato «per con-
to di Sua Maesta britannicau 
sul territorio conquislato. 

E' passato da allora piu di 
mezzo secolo, Botha e morto 
e la Lega delle nazioni non 
esiste piii. Sono venuti meno 
anche i legami che univano il 
Sud Africa alia Gran Bretagna. 
Quanto al mandato, esso e 
stato annullato due volte: dal-
lo stesso governo di Pretoria, 
che dal '54 amministra I'ex 
colonia tedesca come una sua 
provincia, e dall'Assemblea ge
nerate delle Nazioni Unite, 
che il 27 ottobre 1966, a schiac-
ciante maggioranza, lo ha di-
chiarato decaduto, proclaman-
do it diritto delle popolazioni 
interessate all'autodecisione. 
Ma i razzisti sudafricani non 
allentano la loro presa, ami 

si sforzano di consolidare con 
ogni mezzo Vannessione. 

La Namibia — questo e il 
nome adottato dalle Nazioni 
Unite in sostituzione di quello 
puramente geograflco, quasi a 
sottolineare I'esistenza di un 
problema politico e Vurgenza 
di una sua soluzione — si e-
stende su ottocentoventiqual-
tromila chilometri quadrati, 
poco meno del territorio del-
I'Italia e della Francia messi 
assieme. ma conta solo sette-
centocinquantamila abitanti. 
Seicentosessantamila sono gli 
afdcani, d'visi in una decina 
di gruppi etnici. I piii nume-
rosi sono gli Ovambo: trecen-
tocinquantamila. Vengono poi 
sessantamila Damara, ctn-
quantamila Okavango, quaran-
tamila Herero (erano ottanta-
mila agli inizi del secolo. quan-
do insorsero contro i coloniz-
zatori tedeschi, ma le truppe 
del generate Lothar Von Tro-
tha ne massacrarono sessan-
tacinquemila, creando «un 
grave problema di spopola-
mento e di penuria di mano-
dopera»), trentatremila No
ma ed attre etnte minori. 

I bianchi sono meno di no-
vantamila, in maggioranza con-
centrati sull'altopiano ricco di 
pascoli attorno a Windhoek. 
la capitale, che i viaggiatori 
descrivono come una citta te
desca in miniatura, con le sue 
birrerie, le vetrine traboccan-
ti di armoniche e di orologi 
a cucii, alberghi con tipica cu-
cina tedesca, l'«Allgemeine 
Zeitungv nelle edicole e per 
fino, sulle colline circostanti. 
dei castelli ad imitazione di 
quelli renani. I discendenti dei 
coloni tedeschi giunti quasi 
un secolo fa suite orme di 
Herr Luederitz, il mercante di 

Brema che per primo si sia-
bill in questi luoghi, e i nuovi 
venuti sudafricani si sono in-
tegrati in nome di una comu-
ne ideologia e di un comune 
programma: la « supremazia » 
del bianco e lo sfruttamento 
degli indigeni. 

Fin dal loro arrivo. le auto-
rita di Pretoria hanno diviso 
il paese in due parti ineguall. 
A nord, tra la frontiera con 
I'Angola e la linea di demar-
cazione, c'e la a zona tribale », 
una striscia irregolare profon-
da da 150-700 chilometri, nel
la quale vivono gli Ovambo e 
altre etnie indigene; qui e 
formalmente riconosciuto il 
controllo delle aautorita lo-
cali». Tutto il resto, con le 
zone diamantifere, le miniere 
d'oro, d'argento, di rame, di 
manganese e i prosperi alle
vamenti che formano la ric-
chezza della Namibia, e «zo
na di poliziav, direttamente 
amministrata dai bianchi. Cib 
significa, in sostanza, che que
sti sono liberi di stabilirsi 
ovunque e di sfruttare a loro 
piacimento tutte le risorse 
utili del - paese, mentre gli 
africani non possono lasciare 
la « zona tribale » o le riserve 
di quelta principale senza uno 
speciale salvacondotto. E' il 
sistema vigente nello stesso 
Sud Africa e tr'tstemente noto 
come « apartheid ». 
• Piu recentemente — in ri-

sposta alia contestazione del 
dominio di Pretoria portata 
avanti dall'Organizzazione dei 
popoli dell'Africa sud-occiden
tale (SWAPO), dall'Organizza-
zione per I'unita africana e 
dall'ONU — il governo Vorster 
ha arricchito questo schema 
di un'ulteriore ipocrisia: la 
finzione di un «graduate ac-

Concluso a Genova il «seminario internazionale sul controllo della feconditd » 

PILLOLA: E PIU PERTCOLOSO IL PARTO 
II rischio di morte e infafti del 3,9 per centomila, contro i l 5,9 che sovrasta le partorientj - Nuove tecniche antifecondative illu
strate dal professor Wiqvist • Un'intervista al professor Mortara: Tltalia all'ultimo posto in materia di controllo delle nascite 

A Roma 

Assembled 
unitorio per 
una scuola 
democratica 

ROMA, 5 marzc 
5 Per l'miziativa spontanea di 
un gruppo di insegnanti. ge-
nitori e studenti costituitisi in 
comitato promotore. si e svol-
la questa mattina nella capita
le una assemblea unitaria per 
«una scuola democrat ica e an-
tifascista ». Alia manifestazio-
ne, che si e t emit a al cinema 
«Triomphej», gremitissimo di 
studenti e genitori, hanno a-
derito i comitati scuola fami-
glia di numerose scuole del
la zona Roma-centro (in par-
ticolare Salaria. Nomentana), 
l'ARCI provinciale, le ACLI, 
comitati di base d i ' istituti 
scolastici confessionali priva
t e 1TJDI di Montesacro, sin-
dacalisti OGIL, il Movimento 
Politico dei Lavoratori, il PCI, 
la FGCI, il ESI, il PSIUP, ma-
gistratura e giuristi democra
tic!, I'ANPI 
Al termine della affollatissi-
tna manifestazione unitaria 
antifascista, rassemblea — do-
po numerosissimi interventi 
di genitori, studenti e profes-
sori — ha approvato un docu-
mento costitutivo di un cen
tro unltario di solidarieta ed 
iniziativa, antifascista. 

DALLA REDAZIONE 
GENOVA, 5 marzo 

II rischio di morte per le 
donne che fanno regolare uso 
della pillola antifecondativa 
e del 3.9 per centomila. Lo 
stesso che sovrasta le donne 
al volante per gli mcidenti 
mortali della strada. D'altra 
parte le stes.se donne. qua-
Iora non prendessero la pil
lola. andrebbero incontro ad 
un rischio di morte da parto 
valutato neirordmp del 5.9 
per centomila. esattamente 
doppio di chi prende la pil
lola. 

Queste statistiche .sono sta
te illustrate al «Seminario 
internazionale sul controllo 
della feconditaw che si e chiu-
so alia Fiera del mare, dal 
professor Hueo Husslein. uno 
scienziato austnaco rhe di-
nge la chnica di ginecologia 
all'universita di Vienna. Hus
slein sostiene che 1 uso della' 
pillola — con adeguata sor-
veglianza medica — non offre 
alcun serio perirolo. non piu 
di un qualsiasi farmaco in 
uso. 

II professore austnaco ha 
anzi annunciato che nei la-
boratori di Vienna e in pro
duzione una «minipillo1a» per 
le adolescenti. 

In Svezia invece le ricerche 
sono orientate sulla «pillola 
del giorno dopo». II profes
sor Nils Wiqvist, segretario 
della Societa svedere di oste-
tricia e ginecologia, ed una 
delle poche autorita mondia-
li nel campo della ncerca 
farmacologica applicata al 
controllo della riproduzione 

umana ci ha dichiarato, nel 
corso di una intervista. che 
a Stoccolma e gia in uso 
questo tipo di - a pillola del 
giorno dopo ». Si tratta di un 
farmaco a base di «diethyl-
stilbestrolo» che, sommini-
strato con una dose di 50 
milligrammi giornalieri per 
cinque giorni dopo quello in 
cui si pensa sia awenuto il 
concepimento. lo interrom-
pe. Si tratta di un contrac-
cettivo infallibile ma che non 
puo essere utilizzato per uso 
normale due. tre o piii volte 
la settimana, dato che pro-
voca nella donna efletti si-
mih a quelli di un violento 
mal di mare. 

< Abbiamo elaborato anche 
un nuovo farmaco a Stoccol
ma — ci ha anticipato il 
dottor Wiqvist - si tratta 
di un composto a base di 
prostanglandine che produce 
un aborto naturale perfet-
to. L"unico handicap al suo 
uso e che deve essere som-
ministrato nell'arco di 24 ore 
e mezzo di fleboclisi. Stia-
mo pero superando anche 
questo ostacolo c pensiamo 
di ridurlo a pillola o quan-
tomeno a supposta. conser-
vandone s'intende la validi-
ta» . IJO scienziato svedese 
aggiunge pero che la stra
da per il contraccettivo sicu-
ro e di massa non e quello 
della « pillola » ma delle spi-
rali interne di rame tmesse 
a punto dai ginccologi cileni) 
che si sono rivelate pfficaci, 
prive di controindicazioni nel 
modo piu assoluto e soprat
tutto pratiche da usarsi an
che da chi non sia in pos-
sesso di una cultura media o 
di adeguate informazioni. 

' n problema sollevato da 
Wiqvist e forse quello piii 
sentito A llvello mondiale e 

ne abbiamo avuto conferma 
da una intervista al professor 
Mortara, uno dei responsabi-
li della Organizzazione mon
diale della sanita di Gine-
vra. 

In che modo i vari Paesi 
del mondo si rapportano al 
problema della maternita co-
sciente, dal controllo delle 
nascite alia liberalizzazione 
deH*aborto ad una eflficace 
istruzione sessuale? A livel-
lo europco. sia ad Est che ad 
Ovest. vi e una sostanziale 
identita legislativa cui fa ec-
cezione soilo un'isola di ar-
retratezza paurosa costituita. 
manco a dirlo. da Italia. Spa-
gna, Portogallo e Irlantla. 

« In URSS vi e pero una 
certa differenziazione — ci 
precisa il professor Morta
ra — in quanto lo Stato so-
vietico. pur garantendo al
ia donna il diritto assoluto 
a disporre consapevolmente 
della propria facolta ad esse
re madre fa il possibile per 
scoragqiare l"aborto. Ho asst-
stito in una clinica ginecolo-
gica moscovita al trattamen-
to previsto m questi casi: la 
futura madre che desidera a-
bortire ha un colloquio con 
un medico, quasi sempre una 
donna, che le spiega anche i 
lati posit ivi della maternita e 
le vengono mostrati docu-
mentari in questo senso. tut
ti tendenti a farla recedere 
dal suo atteggiamenlo. Se 
pero la donna intende a w a -
lersi del proprio diritto l'a-
borto \iene eseguito imme-
diatamenle, con le massime 
garanzie sanitarie ». 

Nel Medio Oriente e nel 
mondo arabo la pianificazio-
ne delle nascite viene attua-
ta in Egitto, Tunisia, Iraq e 
Iran. L'Algeria non si inte-
ressa al problema e Israeie 

lo respinge dato il carattere 
evidentemente espansionisti-
co della sua politica. 

Vi e controllo delle nasci
te in America del Nord (Ca
nada, Stati Uniti e Messi-
co), in Austrialia e Nuova 
Zelanda. Per quanto riguar-
da l'America Latina abbia
mo due Paesi aU'avanguardia 
mondiale: Cile e Cuba, qual-
che altro che Ii segue, men
tre Brasile. Argentina e Peru 
respingono ogni forma di 
controllo delle nascite. 

Per quanto concerne l'Asia 
tutti i Paesi — ad eccezione 
della Birmania — praticano 
una attiva politica di piani-
ficazione delle nascite. La Ci-
na. dopo fasi alterne pro e 
contro il controllo, ha im-
boccato da qualche anno la 
strada della pianincazione 
delle nascite. 

NelPAfrica Nera inline so
lo Nigeria, Ghana e Sene
gal seguono un embrione di 
politica contraccettiva. Gli 
altn Paesi se ne dismteres-
sano. 

A conti fatti la situazione 
italiana non potrebbe esse
re piu sconfortante: non so
lo il sistema vigente non as-
sicura alia donna quel mini-
mo di servizi giudicati indi-
spensabili per favorire it suo 
ruolo nella societa ma la 
mantiene nella piii spaven-
tosa ignoranza nel settore 
dell'educazione sessuale. pri-
vandola inoltre del diritto a 
scegliersi il momento in cui 
diventare madre. II tutto poi 
con il pretesto di salvarle 
l'anima, a scaplto, natural-
mente, del corpo. 

Paolo Salotti 

cesso all'autogoverno» delle 
popolazioni del nord. Un ruo
lo particolare e stato affidato, 
nell'ambito di questo piano, 
agli Ovambo, il cui incontro 
con i bianchi risale al 1916, e 
alia loro zona, lo Ovamboland. 
Unendo al « controllo locale » 
una politica di limitati inve-
stimenti pubblici, i dirigenti 
di Pretora intendevano fare 
dell'Ovamboland un «model-
Ion di cib che la generosita 
dei bianchi e la «produttivi-
ta » dei negri possono fare in 
un'area «in sviluppo», non 
turbata da conflitti politici, 
sociali o razziali. E' qui che, 
fino a poche settimane fa. ve-
nivano accompagnate delega-
zioni attentamente selezionate 
di visitatori stranieri. 

Ma dalla meta di dicembre 
le cose sono cambiate. Visi-
tare I'Ovamboland e diventato 
difficile, se non imaossibile, 
e anche i corrispondenti mu-
niti di regolari permessi per 
raggiungere il nord se li ve-
dono annullare al confine tra 
le due zone, mentre camion 
carichi di uomini armati in 
uniforme mimetica proseguo-
no nella stessa direzione. Che 
cosa e accaduto? La politica 
di sistematica soppressione 
delle informazioni praticata 
dalle autorita sudafricane im-
pedisce di avere un quadro 
dettagliato, ma i dispacci dei 
pochi corrispondenti britanni-
ci presenti in Namibia parla-
no di un rivolgimento senza 
precedenti del tradizionale sta
to di cose. 

La scintilla e scoccata il 13 
dicembre, quando i lavoratori 
Ovambo e Walyis Bay hanno 
incrociato le braccia, pronta-
mente imitati da quelli della 
capitale e da quelli di Tsu-
meb, il grande complesso del 
rame. Nel giro di pochi gior
ni. tredicimila Ovambo, e ciod 
oltre la meta del lavoro mi-
gratorio Ovambo nella tizona 
di polizia». si sono fermati. 
Le motivazioni della protesta 
investono I'intero meccanismo 
dell'<( apartheid ». In efletti. i 
diritti riconosciuti agli afri
cani nella <r zona tribale a han
no ben poco senso se si tiene 
conto del fatto che, per vive-
re, essi devono recarsi a la-
vorare nella «zona di poli
zia», dove non ne hanno at-
cuno. 11 reclutamento si fa 
nella * zona tribale». con un 
contralto di lavoro unico, le 
cui clausole ricordano la fer-
ma militare. Gli Ovambo non 
possono scegtiere ne il tipo 
di lavoro, ne Vazienda. ne il 
luogo, e devono lasciare a 
casa le famiglie. Classificati 
dai bianchi secondo le loro 
condizioni di salute, vengono 
spedili agli imprenditori. che 
li utilizzeranno secondo le lo
ro esigenze: non import a se 
come minalori. camerieri di 
albergo. lavoratori agricbli o 
altro. Se le condizioni si rive-
lano intollerabili. essi non 
hanno altra alternativa che 
tornare a far la fame nel nord. 

E' quanto c successo agli 
scioperanti di dicembre. che 
chiederano una revisione ra
dicate del sistema. con liber-
ta di cercarc le migliori con
dizioni dt impiego. di tratta-
re le retribmioni e di trasfe-
nre i familiari. Ed e a que
sto punto che e scattata quel-
la che un corrispondente bri-
tannico chiama la «logica au-
todistmttira » dell 'apartheid. 
Tornati a casa. gli Ovambo 
hanno infatti utilizzato i di
ritti di cui podono nella * zo
na tribale» per organizzarsi 
e diffondere lagitazione. Allo
ra. la polizia ha fatto irruzio-
ne nello Oramboland e ha 
cominctato a sciogltere con la 
forza le riunioni nei villaggi. 
a dare la vaccia ai «mesta-
tori». a bruciare le loro ca-
panne. 

Vt sono stati scontri. nei 
quali gli africani hanno oppo-
sto lance e frecce alle armi 
automatichc dei bianchi. c un 
numero imprecisato dt vitti
me e rimasto sul terreno. In 
alcnne zone, pli Orambo nan-
no ror.esciato le barnere di 
confine con I'Angola, dorc al-
tri Orambo si battono nelle 
file della gverriglia contro i 
colonialisti portoghesi. Le for
ze impiegate nella spedizione 
punitiva hanno portato a Win
dhoek tredici africani. per un 
processo che docrebbe servl-

re da monito a tutti. Ma gli 
Ovambo non sono tornati al 
lavoro. Cosi, il governo di 
Pretoria, che ha vietato i sin-
dacati e le istituzioni rappre-
sentative africane nella «zo
na di polizia », ha dovuto trat-
tare con quelli della «zona 
tribale», accettandone in pra-
tica la competenza oltre la li
nea di demarcazione e accet-
tando altresi alcune richieste 
degli scioperanti. 

«E' impressionante — ha 
scritto Stanley Uys al New 
Statesman da Citta del Ca
po — come il tranquillo sce
nario dell'Africa sud-occiden
tale e stato cambiato pratica-
mente dalla sera alia mattina 
dal semplice atto di sciope-
rareu. « L'Ovamboland infran
ge i sogni di Vorster» c tl 
titolo del servizio • di Colin 
Smith per ^'Observer. «Non 
ci pub essere dubbio — egli 
scrive — sul fato che quello 
che era cominciato come un 
appello alio sciopero genera
te contro il sistema del con-
tratto e diventato una forte 
protesta politica con aspetti 
insurrezionali contro /'apar
theid in generate ». 

Al processo di Windhoek, 
riferisce il deputato britanni-
co Alex Lyon, che vi ha as-
sistito, sono stati addotti co
me prove documenti che ren-

dono con evidenza la «sem-
plicita biblica» (il clero pro-
gressista evangelico ha gran
de influenza tra gli Ovambo 
e ne ha appoggiato le riven-
dicazioni) della protesta. In 
un taccuino trovato indosso ad 
uno degli imputati e scritto: 
«Perche se il Boero che mi 
ha comperato non mi vuole 
piii, pub rimandarmi nell'O-
vamboland mentre io, se lo 
desidero, non ho il diritto di 
lasciare il mio lavoro e an-
dare altrove?». E ancora: 
'< La parola di Dio dice che 
Cristo e morto per liberare 
tutte le genti, ma noi Ovambo 
non siamo liberi dal contral
to ». 

Nel resoconto di una riu-
nione, cominciata con una pre-
ghiera collettiva, e detto: «La 
preghiera ha reso chiaro al 
Commissioner e agli Ovambo 
che il popolo non sta facen-
do questo da solo, ma ha un 
capo, e questo capo e Dio... 
Poi. il segretario del comita
to di sciopero ha letto la let-
tera che era stata preparata. 
Dopo che la lettera e stata 
letta, nella sala e'era un gran 
silenzio. come se non vi fos
se nessuno, perche neppure 
gli Uomini Importanti degli 
Ovambo (i membri degli or-
gani di autogoverno locali -
n.d.r.) sapevano che cosa di

re. E questo perche erano 
state spiegate le colpe dei 
bianchi, e perche essi non 
hanno vere ragioni». 

Una lettera scritta dagli scio
peranti di Whalyis Bay ai lo
ro compagni della capitale per 
invitarli a unirsi alio sciope
ro ricorda al parlamentarc 
inglese «I'epistola di San Pao
lo agli Efesini». E' indirizza-
ta «ai nostri cari fratelli che 
sono lavoratori a Windhoek» 
e si conclude «con fraterm 
saluti dall'intera nazione O-
vambo». Ma la corrente ri-
vendicativa tende a superare 
i confini dei gruppi etnici. 
«Molti degli africani piii ur-
banizzati e forse piii istrui-
ti — scribe Colin Smith — 
vedono negli avvenimenti al 
nord I'inizio di qttalcosa di 
grosso. « Namibia, Namibia! » 
canta I'ascensorista Herero 
nel mio albergo a Windhoek. 
« Che costa stai cantando? ». 
« Oh, niente, signore, solo una 
canzone». Una nazione che 
ne il generate Botha ne i suoi 
avversari tedeschi del '15 a-
vrebbero creduto possibile e 
che la Lega delle nazioni ave
va previsto solo sulla carta 
sta prendendo forma. 

Ennio Polito 

Scoperti da guardie 
di Finanza 
relitti di navi 
romane nello Jonio 

TARANTO, 5 marzo 

Militari della guardia di Finanza 
hanno awi s t a to sui fondali antistanti 
la costa di Pulsano (15 chilometri a 
sud-est di Taranto) due relitti di an-
tiche navi. II sovrintendente alle an-
tichita, prof. Lo Porto, insieme con 
i comandanti del nucleo e del gruppo 
della guardia di Finanza, ha compiu-
to un pr imo sopralluogo con l'ausilio 
di un elicottero e di un mezzo navale. 

Successivamente localizzati c o n 
precisione i relitti, si sono immersi 
alcuni sommozzatori della diciasset-
tesima legione della Finanza i quali 
hanno por ta to a ter ra alcuni fram-
menti . E ' s ta to cosi possibile stabi-
lire che le navi, di rilevanti dimen
sion!, sono di epoca romana. E ' ora 
alio studio il sistema per recuperare 
i due relitti. 

Ricostruita parte 
dell'esofago 
ad una bambina 
con un giorno di vita 

VICENZA. 5 marzo 

L'equipe del prof. Giampiero Bel-
loni, pr imario del repar to di pedia-
tria chirurgica dell'ospedale di Vi-
cenza, ha eseguito un'eccezionale 
operazione su una bambina di un 
giorno, Kat ia Battilana, cui mancava 
completamente una porzione di eso-
fago e che aveva molt re una fistola 
che metteva in comunicazione il seg-
mento inferiore dell'esofago e la tra
chea. 

Poiche in queste condizioni per la 
piccola sarebbe s ta to imposs ib le so-
prawivere e s tato deciso l'interven-
to chirurgico per la chiusura della fi
stola e la ricostruzione dell'esofago. 

L'operazione, che ha avuto aspetti 
di particolare delicatezza e sopratut-
to per l'anestesia, si e conclusa fe-
licemente e le condizioni della neo-
nata sono ott ime. 

E' uscito i l n. 11 della rivista DONNE E POLITICA. 

Questo numero affronta ; problemi nucvi della ccn-
dizione femmini le emersi f ra i l X I I e i l X I I I ceo-
gresso, analizza lo sviluppo delle grandi c i t ta , I'cceu-
pazione e la scclarizzazione femmini le, la posizione 
dei comunist i sul i 'aborto e prende in esame i l rap-
porto del PCI ccn i l movimento femmini le democri-
stiano. Gl i art icol i del fascicolo scno d i A. Sercni, 
A Geremicca, R Gianott i . G. Berlinguer. N. Fedenci, 
S. Mafai , A Pasqoali, I Ferraguti. L. Perelli 

Ccntnbut i sulla cor.diz'Cre delle donne lavcrainci sore 
ct fer t i dalle n terv is te di dir igenti sindaca'i e d*gli 
art icol i dei ccnsigl ieri regicnali L Montemaogi e J 
Bartoli sulla gesticne della legce razicnale per I 'ut i -
tuzione degli asili mdo 

U N . 11 e in vendita presso le l ibrene Rmascita. 

Abbonatevi a 

DONNE E POLITICA 
la rivista delle comuniste italiane 

Abbonanwnto annuo 5 numeri L. 1000 . Abbonamcnto 
sostcnitor* L. 3000. 

RadtttMM • Ammlnittraiiofw via cklk B o t a f h * Otcwra 
n. 4 - Diratieiw PCI - Roma. 

ENCICLOPEDlH 
DELLE SCIENZE 
a cura di Dmo Maton* 
Due volumi di compte*-
sive l^oo pagine. Ohm 
20.000 voci. 32 tavola a 
colon. Ohm 3.000 illu-
strazioni in bianco • na-
ro. 27.500 lire in como* 
de rate mensili. 
Ricca di voci. facile da 
consultare, quest'opera 
a im aieto inditpensabi-
le per la rkerca e le 

degli studenti dalla 
tmoli medio. 

i v >.v*Uw. . • • l i i v j ' - I U ' ^ l i i ^ I . J l i f » ' l i W r f ! j B ! W ^ <L ,to:,* Aacriu&y ^j^t^^MUdil^^^i^li^dd^Mi-'i' c •4J»-f»-» W J M > . iiLttJ&%iaJkj.^u£i4&& i-V^T^alfti - w ^ i i k i a ^ u ^ & i S f i ^ i i S ' r*siU.'iiav$&i""..'-Vr'Af'. &#-**itf :•*'. t i , . »•/ 

http://stes.se
file:///iene

