
Coscrizione obbligatoria 
o esercito di mestiere? 

risponde ARRIGO BOLDRINI 

Cara Unite, e chlaro che nol comunlstl tlamo per una legge che consenta l'obiezione dl coscienza; ma questo slgnifica 
che nol Incoragglamo e considerlamo debba essere sostenuta la posizione degll obletlori? Grazie per la rlsposta. 

MAURO BALDl - Torino 

Per rispondere al quesito po-
ato dal lettore sulla posizione 
degli obiettori di coscienza e 
necessario inquadrare il pro-
blema tenendo conto del come 
si arriv6 alia formulazione del-
l'art. 52 della Costituzione, qua
le funzione dovrebbero assol-
vere le forze armate in un 
Paese democratico e infine co
me valutare sul piano politico 
e morale l'obiettore di co
scienza. 

Per quanto si riferisce alio 
art. 52 della Carta Costituzio-
nale bisogna ricordare che nel-
la prima sottocommissione del
la Commissione del 75 costi-
tuenti incaricati di elaborare 
il progetto di Costituzione da 
presentare all'assemblea. si 
convenne che nella Carta sta-
tutaria dovevano essere formu-
lati e precisati i diritti fonda-
mentoli del cittadino e i do-
veri dello stesso verso lo Stato 
perche « queste norme fossero 
sempre presentl alia coscienza 
di tutti >. 

Partendo da questa imposta-
*ione politica, giuridica e mo
rale, si discusse anche sulla 
obbligatorieta del servizio mi-
litare per garantire la difesa 
della nazione. Proprio per que
sto il compagno Lelio Basso. 
nella sua relazione. alia prima 
sottocommissione affermava 
che < tutti i cittadini sono te-
nuti alle prestazioni personali 
alio Stato per servizio militare 
o di lavoro >. 

I deputati Umberto Merlin 
(DC) e Pietro Mancini (socia-
Hsta) nel loro studio sulle li-
berta politiche sottolineavano 
« che i cittadini hanno verso lo 
Stato delle prestazioni perso
nali cui sono tenuti ad adenv 
piere, come il servizio milita
re. le giurie popolari e simili *. 

Per questa valutazione una-
nime del Commissari, la pri
ma Sottocommissione approvd 
la bozza dell'art. 46 che stabi-
liva: «La difesa della Patria 
e sacro dovere del cittadino. 
H servizio militare e obbliga-
torio. H suo adempimento non 
pregiudica la posizione di lavo
ro del cittadino. ne I'esercizio 
del diritti civili. L'orriinamen-
to dell'esercizio si informa alio 
spirito democratico della Re-
pubblica >. 

II testo fu accettato dall'As-
aemblea Costituente con alcu-
ne modifiche piu che altro for-
mali. quale formulazione defi-
nitiva dell'art. 52 della Carta 
Costituzionale. 

Ho voluto ricordare le discus
sion! che precedettero la ela-
borazione della Costituzione, 
per quanto riguarda questa spe-
cifica questione. per sottoli-
neare come i costituenti abbia-
no voluto indicate nel servizio 
obbligatorio la base fondamen-
tale per la rinrganizzazione del
le forze armate. 

Per questo il contesto dello 
art. 52 indica una scelta ben 
precisa tanto piu che trova la 
sua genesi neH'art. 11 della Co
stituzione il quale afferma so-
lennemente: tL'ltalia ripudia 
la guerra come strumento di of-
fern alia liberta dei popoU e 
come mezzo di risoluzione del
le controversie intprnazionalh. 

L'art. 52 quindi, partendo 
dalla premessa di una politica 
di pace, impostava e imposta 
con estrema chiarezza il pro
blema di una organizzazione 
militare democratica al servi
zio del Paese. rinnovata e pro-
fondamente legata alia vita po
litica ed economica nazionale. 
per la sua eventuale difesa. 

Nel corso di nuesti anni per 
la politica militare enndotta 
da! varl governi. I militari di 
leva non si sono sempre trovati 
a loro agio per tutte le vicen-
de che conosciamo. 11 modo 
come lltalia ha aderito al Pat-
tn Atlantic©, fl ruolo che ha 
giocato nel corso della guerra 
fredda. il tentativo di distac-
care sempre di piu le forze ar
mate dal contesto democratico 
del Paese, la discrimmazione 
Interna per cui si e data la cae-
cia a! militari con idee pnliti-
che d! sinistra. la disciplina 
militare alle volte imposta con 
vecchi metodi. non hanno crea
te le migliorl condizioni per 
convincere pienamente i gio-
van! sul valore politico e mo-
Tale che ha fl servizio militare. 
per cui k comprensibile lo sta
to (Tanimo decli obiettori di co
scienza che per varie ragioni 
non vogliono prestare tale ser
vizio. 

Bisogna perd sottolineare che 
ajuesto fenomeno non ha una 
sen* tradizione nel nostro 
Paese. Basterebbe fare una ra-
pida analisi del periodo che 
va dal 1870 al 1945 per consta-
tare come alle volte i cittadi
ni sotto le arrai, contrari alia 
guerra quando era considerata 
particolannente ingiusta, han-
BO nmnifeatato in modo ben di-

la loro opposizione fino 
to certi casi alia 

diserzione, (si veda il periodo 
della prima guerra mondiale), 
non rispondendo alia chiamata 
alle armi, o partecipando atti-
vamente alia resistenza (si ri-
cordi il secondo risorgimento), 
collegandosi strettamente ai 
movimenti popolari di pace, di 
rivolta contro la guerra. 

In questi ultimi anni ricono-
sciamo che il problema degli 
obiettori di coscienza ha assun-
to un suo particolare valore 
perche si inquadra nella piu 
vasta battaglia che impegna 
molti giovani sui grandi temi 
della pace e dei doveri che il 
cittadino deve adempiere ver
so lo Stato. 

Non entrerd nel merito della 
impostazione filosofica e poli
tica che sta alia base dell'obie-
zione di coscienza. Voglio dare 
invece un breve panorama di 
come viene affrontato questo 
problema nell'Europa occiden
tale. 

Per quanto riguarda la Gran 
Bretagna la questione oggi non 
si pone perche e stata abolita 
la coscrizione militare obbliga
toria; quando perd nel 1914. alia 
vigilia della prima guerra mon 
diale fu introdotto il servizio 
militare. il pmblema degli 
obiettori di coscienza venne re-
golato dalla Magistratura mili
tare ed in seguito fu deman-
dato alle autorita militari che 
avevano il compito di sentire 
il parere dei dirigenti e dei 
teologhi delle chiese protestan-
ti che praticavano la < non vio-
lenza >. Dopo il 1945 anche i 
tribunali civili ebbero compe-
tenza in materia. 

Nella Germania occidentale 
con varie cautele e ammessa 
la obiezione di coscienza. Esi-
stono delle commissioni specia-
li presso gli Ufflci di leva del-
resercito che convocano gli 
obiettori e li interrogano. Se 
i motivi vengono ritenuti vali-
di si concede 1'esenzione dal 
servizio. ma gli obiettori ven-
gono utilizzati per una parti
colare attivita civile in ospe-

dali, asili, ecc. In modo piu o 
meno analogo e regolata la 
questione in Belgio, Danimar-
ca, Austria. Olanda e Finlan-
dia. 

In Francia non e giuridica-
mente ammessa l'obiezione di 
coscienza in via di principio. 
Tuttavia in tempo di pace e 
previsto un servizio volontario 
non armato alternativo al ser
vizio militare vero e proprio. 

Oggi la questione degli obiet
tori di coscienza 6 all'ordine 
del giorno, sia per i process! 
che sono stati intentati sia per 
le valutazioni che attorno ad 
ogni singolo caso vengono fat-
te. Lo stesso Parlamento ne e 
stato investito con tre proposte 
di legge di iniziativa parlamen-
tare. Vi e una proposta di leg
ge dei deputati democristiani 
presentata alia Camera il 18 
marzo 1964 a firma Pistelli. 
Martini Maria Elettra, Ripa-
monti e daltri, i quali propon-
gono che attraverso indagini 
esperite con commissioni spe-
ciali si stabilisca la fondatezza 
dell'argomentazione dello obiet-
tore di coscienza e si provveda 
ad impiegarlo in un servizio 
civile come quello della guar 
dia forestale. di pronto inter-
vento per i casi di calamita, 
presso ospedali, per un perio
do di ferma doppio delta durata 
previsto per f militari chiamati 
alle armi. Vi e inoltre una pro
posta dei deputati socialist! a 
firma degli onorevoli Paolicchi. 
Ferri, ecc. Anche questa solle-
cita la formazione di una Com
missione che esamini chi fa la 
richiesta di essere esonerato dal 
servizio militare perche' obiet-
tore di coscienza e stabilisca 
un servizio civile sostitutivo del
la stessa durata di quello mili
tare. L'organizzazione civile do-
vrebbe essere affidata al Mini-
stero del Lavoro. 

Lo stesso PSIUP ha presen-
tato una proposta di legge a 
firma Basso. Luzzatto ed altri. 
T principi informatori sono: ac-
certare attraverso una commis

sione il riconoscimento della 
obiezione di coscienza; 1'esone-
rato dal servizio militare ver-
rebbe quindi arruolato per ser-
vizi di lavoro, assistenza e soc-
corso in favore delle popolazioni 
secondo le disposizioni del Mi-
nistero degli Interni. 

E* interessante constatare che 
nelle tre relazioni illustrative 
delle proposte di legge indica
te, ! presentatori riconoscono 
che l'obiezione di coscienza pud 
essere determinata da una par-
Hcolarita dell'individuo, dallo 
spirito di pace che lo anima 
e dalla ripulsa di poter essere 
armato; ma nel contempo ri-
badiscono — e non potrebbe 
essere diversamente — la va
lidity delle norme costituzio-
nali che impongono la coscri
zione obbligatoria. 

Del resto non bisogna di-
menticare che se le forze arma
te non trovano la loro base nel
la coscrizione obbligatoria e 
quindi nella partecipazione po-
polare alia vita militare e alia 
stessa difesa del Paese. la solu-
zione che si contrappone e quel-
la di eserciti di mestiere. che 
e stata sostenuta vivamente da 
tutti coloro. come lo stesso De 
Gaulle, che considerano il po-
tere militare strumento di una 
politica awenturosa ed antide-
mocratica all'interno del Pae
se. Gli esemp! di questi ultim! 
anni sono signiflcativi per quan
to e awenuto in Francia e in 
molte nazioni dell'Africa e del-
l'Asia. 

Quindi. sia pure con le cor-
rezioni necessarie che posso-
no riguardare la estensione de-
gli esoneri dal servizio mili
tare per varie ragioni, la fer
ma non troppo lunea che deve 
servire per raddestramento. 
ma anche per la preparazione 
tecnica dei cittadini chiamati 
alle armi. ritengo che l'artico-
lo 52 della Costituzione debba 
essere considerato la base fon-
damentale per la fnrmazinne e 
I'inauadramento deTfp forte ar
mate. 

Migrazioni nei 
paesi socialist! 

risponde ALDO VERCELUNO 

Cara Unita, puol splegarml se eslsta e perch* on fenomeno mlgratorio nei paesi socia
list!? E' posslbile una certa emlgrazione tra paesi sodalistl • capitalist!? Eslstono migra
zioni Interne nelKURSS e come si affrontano In questo paese i problem! della manodopera 
post! dal progress© tecnico * dalla nuova riforma economica? 

ARTVRO B1AG1 • Fortl 

Come troppi Italian! sanno 
per esperienza diretta. la gran-
de emigrazione economica e un 
grave male sociale dovuto a 
profondi sqirilibri strutturali. al 
sottosviluppo di intere regioni 
e nazioni e ad una elevata di 
soccupazicne cronica. Ne sono 
colpiti paesi come lltalia (300 
mila emigrati nel 1965). la Spa-
gna. la Grecia, fl Portogallo. la 
Turchia, e cc 

Nei paesi socialist! e stata 
fatta in questo campo una 
scelta economica e politica di 
fondo. che e anche profonda-
mente umana e civile: assi-
curare lavoro a tutti e indu-
strializzare paesi e regioni che 
erano sottosviluppati quanto e 
peggio del Meridione d'ltalia. 
con relativa disoccupazione e 
emigrazione. Si pud dire oggi 
che — dopo duri sforzi e sa-
crinci non esenti da difetti ed 
error! — in quasi tutti questi 
paesi l'industrializzazione sia 
quasi ultimata e il flagello del-
l'emigrazione praticamente su-
perato. 

Certo. questi paesi hanno an
che connazionali all'estero. co
me ad esempk) la Polonia. ma 
sono prevalentemente emigrati 
di vecchia data. Solo in Jugo
slavia esiste un flusso migra-
torio di una certa consistenza 
verso rEuropa occidentale (cir
ca 200 mila lavoratori all'e
stero). Si tratta di eccedenze 
di manodopera messe in evi-
denza. nel corso del processo 
di industrializzazione, dallo 
sforzo che mira ad assicurare 
la redditivita delle aziende e 
che mal toDera quindi in esse 
la presenza di manodopera su-
perflua. 

In Jugoslavia vi sono anche 
piu Italian! che negU altri 
paesi socialisti, non solo per 
la vicinanza dei due paesi, ma 
anche per l'estrema facflita di 
scambi che f ra essJ esiste. Non 
si tratta perd di un'emigrazio-
ne economica di rflievo. NegH 
altri paesi socialisti vi sono po-

chissimi italiani. Una certa in-
tensificazione degli scambi e> 
conomid con 1URSS ed altri 
paesi (accordo con la FIAT. 
ecc.) fa prevedere un maggior 
scambio di tecnici e opera! qua-
lificati. 

In seguito ai nuovi problemi 
posti dal progresso tecnico e 
alle riforme economiche ini-
ziate. nei paesi socialisti si di-
scutono molto negl! ultimi tem
pi i problem! delta manodopera 
e della sua distribuzione. e 
vengono formulate proposte e 
soluzioni che presentano un in-
dubbio interesse per ogni paese 
che conosce forti migrazioni in
terne e aH'estero. Da questo 
dibattito emerge che nella Ger
mania occidentale e hi Ceco-
slovacchia la manodopera ten-
de a scarseggiare. mentre in 
Polonia e oegli altri paesi si 
verifica la tendenza opposta. 
Sono indicative le proposte fat-
te nelTURSS. dove il problema 
si pone su scala piu vasta. 

Qui da parte degli Istituti di 
stud! sociali, in analisi e arti-
coli apparsi su riviste come 
c Problemi economici >. in in-
terventi sulla riforma econo
mica pubblicati sul quotidiano 
sindacale cTrud* e su altra 
stampa. le cause degli sposta-
menti dei lavoratori da una 
azienda all'altra sono state in
dividuate soprattutto nella loro 
tendenza a procurarsi un'occu-
pazione, la dove le condizioni 
di lavoro e di vita sono miglio-
ri. Vengono criticate le vec-
chie disposizioni e que! diret-
tori aziendali che — avendo lo 
obbligo per legge di procurare 
un'altra occupazione a! lavora
tori res! disponibili dal pro
gresso tecnico — spesso prefe-
riscono trattenere la manodope
ra superflua nella loro azienda. 
inddendo coal sulla produttivi-
ta media e sui salarL Tenuto 
conto che quest'anno i nati nd 
dopoguerra faranno notevoi-
mente aumentare kt nuova leva 

dd lavoro. e stato proposto di 
incanalare queste ultime nd 
settori piu bisognos! e parti
colannente nei servizi (nel 1966 
affluiranno nd commerdo e 
attivita affini 300 mila giova
ni, il doppio che nell'industria 
e nell'edilizia). di «elaborare 
piani di prospettiva per la ri-
qualificazione della manodo
pera », dj «creare organism! 
appositi per la sua ridistribu-
zione», di elaborare incentivi 
per gli spostamenti dei lavora
tori, di rilasdare loro un'ade-
guata indennita tra un'occupa-
zione e l'altra e di costruire le 
nuove aziende nelle piccole e 
medie citta (gia previsto nel 
nuovo piano), dove vi sono 
margini di manodopera, dd che 
ridurra gli spostamenti dd la
voratori. 

Quanto alia domanda sulla 
possibilita di un'emigrazione 
tra paesi sorialisti e capita 
list!, I fatti stessi rispondono: 
come abbiamo visto, casi di 
questo genere esistono gia. Si 
pud aggiungere che le riforme 
in corso nd paesi sodalisti 
sembrano aprire altre possibi
lita in questo campo. Non gia 
per grandi flussi migratori. ma 
piuttosto nd senso di un piu 
intenso scambio o complemen 
tarieta e integrazione della ma
nodopera, scambio che potreb
be contraddistinguere ed ac-
compagnare una fase piu a-
vanzata di proficua e sana onl-
laborazione e integrazione eco
nomica tra paesi con ordina 
menti sodab* diversi. Natural 
mente, questi scambi dovrer> 
bero partire da una reciproca 
necessita e utflita e basarsi su 
norme e accord! veramente 
equi e rivfli, condusi senza 
imposizioni dei monopoli, con 
la partedpazione di tutti i 
sindacati e nd massfano ri-
spetto degli fnteressi e diritti 
del lavoratori, deOe loro fa 
mighe e deDe diverse economie 
naTJonaH. 

I matrimoni 
annullati 

dalla Sacra Rota 
risponde ALCESTE SANTINI 

Cara Unlta, ogni tanto sento parlare dl matrimoni an
nullati dalla Sacra Rota. Potreste splegarml qualcosa In 
merlto? Quail sono le condizioni, quanto tempo cl vuole, 
quail spese si debbono sostenere perche due sposl pos-
sano ottenere I'annullamento del proprio matrlmonto? 
Grazie. 

MAR/O STRAFORW1 • MUano 

D Tribunale della Sacra Ro-
mana Rota, che ha origini lon-
tane. assume, in Italia, una im-
portanza particolare per il pri-
vilegio che lo Stato italiano. in 
forza dell'art. 34 del Concorda-
to, ha voluto riservare alia ma
gistratura ecclesiastica in ma
teria matrimoniale. Infatti, se 
con fl primo comma dell'arti-
colo 34 (« Lo Stato italiano. vo-
lendo ridonare all'istituto del 
matrimonio. che e base della 
famiglia. dignita conforme alle 
tradizioni cattoliche del suo po-
polo. riconosce al sacramento 
del matrimonio. disciplinato dal 
diritto canonico. gli effetti ci
vili ») lo Stato riconosce gli 
effetti civili al sacramento dd 
matrimonio. con il quarto com
ma dello stesso articolo esso 
rinuncia alia sua giurisdizio-
ne. riconoscendo quella <dei 
tribunali e dei dicasteri eccle
siastic] » in tutte le cause < con-
cernenti la nullita del matrimo
nio e la dispensa dal matrimo-
nio rato e non consumato ». Ma | 
vi e di piu. Lo Stato conserva 
la sua giurisdizione nelle cause 
di separazione. non eia per na-
turale diritto proprio. do\nito 
alia sua sovranita. ma per con-
cessione della Chie«?a: la S. Se-
de € consente > — dice Tart. 34 
ultimo comma — che le cause 
di separazione personale csia-
no ghidicate dafla autorita giu-
diziaria dvfle». 

Le numerose coppie infelid. 
per ottenere lo sdoglhnento o 
I'annullamento del loro ma
trimonio. devono. perrio. pas-
sare per la S Rota. In genere. 
la causa comincia dal Tribuna
le dioeesano. ma una eventuale 
sentenza favorevole del Tribu
nale ecclesiastico di prima 
istanza non e sufRdente per 
I'annullamento del matrimonio 
perche il difensore del vincolo 
propone sempre l'appello con
tro tale dedsione. Se fl Tribu
nale d'appello conferma la de
dsione (cosa rara), fl matrimo
nio e annullato. ma quando le 
sentenze dei due tribunali sono 
difformi. fl giudizio deflnitivd| 
e inappellabfle spetta alia Sa-1 
era Romana Rota, che e una' 
Corte di terzo grado. 

Una causa per annullamento 
di matrimonio dura da tre a 
cinque anni. ma non mancano 
esempi di cause durate otto, die-
d anni e anche piu. E* rima-
sta cdebre la frase di un ma-
rito infelice (risale al 1937) che 
rivolto ai giudici disse: «Voi 
trattate la mia causa come se 
io fossi immortale! >. 

Le spese processuali sono 
piuttosto alte: se tutto si ri-
solve in prima e seconda istan
za. esse toccano fl milione. ma 
se 6 necessaria una sentenza 
della S Rota allora sono milio-
ni, senza calcolare le parodle 
per gli awocati iscritti in un 
apposito albo. 

II matrimonio. per fl Codice 
di diritto canonico (come del 
resto per il Codice dvfle). ft 
indissolubfle. ma pud essere 
sciolto nd caso che esso risulti 
rofo ma non consumato nel sen
so che non d sia stato l'ac-
coppiamento ftsico fra i conhi-
gi. Secondo la legge civile i l f -
matrimonio non pud essere 
sciolto per la mancata consu-
mazione. ma pud essere annul
lato per impotenza perpetua di 
uno dd coniugi. In base al 
Diritto canonico fl matrimo
nio pud essere sdoKo cper 
solenne professione religio-
sa> di uno dd coniugi 
o anche per e dispensa con-
cessa dalla Sede Apostolica per 
giusti motivi *. Cid accade quan
do un cittadino italiano. di reli-
gione diversa dafla cattobca. 
dopo aver contratto un regolare 
matrimonio dvfle con una cor-
religionaria. si converte al cat-
tolicesimo. Egli pud abbando-
nare la moglie e ottenere. per 
motivi di fede. lo scioglimento 
dd matrimonio e passare a se-
conde nozze con una donna dj 
rdigione cattolica. Casi dd ge
nere sono regolati dal eosiddet-
to Privilegio paolino. Dice fl 
canone 1120. par. I dd Codex 
Juris Canonici: cTJ matrimonio 
legittimo tra non battezzati. an
che se consumato, si sdoglie. 
in omaggk) alia fede. in virtu 
dd privflegio paolino >. SI trat
ta di on premio, come disse un 
ghirista cattdico. che la ChJe-
sa concede aSTapostata conver-
tito, mentre nella maggior mr-
te deDe le*Jslaxfari dvffl l a > 
vorzJo ha fl suo preaoppoi" 
Defl'iuueguMA oort le <fl ODO d d 

coniugi: adulterio. concubinato, 
maltrattamenti e cos! via. 

Per il Diritto canonico e, poi, 
nullo il matrimonio contratto 
con riseroa mentale, ossia 
quando la manifestazione del 
consenso non corrisponde alia 
intenzione vera di uno degli 
sposi o di entrambi: per esem-
pio uno dei coniugi contrae ma
trimonio religioso con il pro-
posito recondito di non procrea-
re figli o di sciogliere fl matri
monio con divorzio o altri espe-
dienti. In questi casi. il matri
monio pud essere annullato per 
difetto di consenso in quanto 
per la validity del matrimonio 
si richiede Taccordo degli sposi 
(anche secondo la dottrina ca-
nonista consensus, non concubl-
tus, fadt nuptias). Seguono, 
poi, altre cause di nullita che 
sarebbe lungo elencare. 

In questi ultimi anni. le cau
se matrimonial! discusse dalla 
S. Rota sono. notevolmente. au-
mentate: se nel 1938 fl Tribu
nale ecclesiastico aveva emes-
so 70 sentenze. venti anni dopo 
ne emise 236 per arrivare a 331 
nel 1962. Negli ultim! died anni 
fl Tribunale della S. Rota ha 
esaminato poco piu di duemila 
cause di carattere matrimonia
le. deddendo in 967 casi per la 
nullita o per la non consuma-
zione e per fl resto ha ribadito 
la validita dti vincolo. Dato 
1'alto costo di queste cause, d 
ritiene che in un solo anno esse 
procurino alia Chiesa pid di 
un miliardo di lire. 

Se si considera che. ogn! 
anno, oltre diedmila coppie si 
rivolgono alia magistratura or-
dinaria per separarsi legalmen-
te ed ammontano ad oltre 40.000 
le coppie che si separano di 
fatto e drca 25.000 sono i figli 
iflegittimi che nascono annual-
mente, ne consegue che tutto 
fl problema riguardante la le-
gislazione dell'istituto familia-
re e quindi matrimoniale va 
rivista sia in rapporto alia li
berta dd dttadino garantita 
dalla Costituzione. sia in rda-
zione alio svfluppo della vita 
democratica che vuole. non 
solo, uno Stato moderao. nelle 
sue strutture politiche e sodali, 
ma. innanzitutto, indipendente 
e sovrano. 

IKCMCA 

PERCHE9 L'URSS IMPORT A 
LE FABBRICHE D'AUTO? 

Cara Unlta, tra amid e nata una discusslone sul 
motivi che hanno condotto I'URSS a stlpulare II 
ben nolo accordo con la Flat per la fornltura dl 
una Intera fabbrlca. I solltl t critic!» hanno Insi
nuate che I tecnici sovleticl < non sono capacl • dl 
farsl una fabbrlca modern a dl automoblll, e che 
quindi si sono vistl c costrettl > a rlcorrere alia tec
nica costddetta occidentale. Che cosa si pu6 ri
spondere? 

ENZO FURGER1 • Genova 

Alio stato attuale delle 
cose, i perlomeno ingenuo 
pensare e sostenere che in 
un paese come I'URSS do
ve si laureano ogni anno ol
tre 60.000 mgegneri alta-
mente qualificati e si diplo
ma un numero molte volte 
superiore d't giovani, dore 
si costrtiiscono missili d'a-
vanguardia, aerei e sotto-
marini atomici, non si rie-
scano a risolvere i proble 
mi della proqettazxone e 
della costruzione dl automo
blll in grande serie. 

I motivi dell'accordo. van-
no rtcercatl nel sistema so-
vietico, e nella pianificazio-
ne in atto, con successo, 
nel mondo sodallsta. Fino 
ad oggi, politici, tecnici, ed 
altri studiosi hanno ritenu-
to che varl blsogni della pa 
polazione sovietica doves-
sero essere icddisfatti c pri
ma* di pensare ad impe-
gnare capitali e potenziale 
umano nella costruzione di 
automobili in grande serie. 
Nel recente passato. grandi 
capitali ed ingenti risorse 
sono state impeqnate ad 
esempio nella costruzione di 
Industrie per la prefabbri-
cazione pesante, alio scopo 
di risolvere il problema del
la casa (e su auesto terre-
no, VVRSS ha raggiunto 
una posizione d'avanguardia 
sul piano internazionale), 
e nell'industria chimica, per 
risolvere vari problemi del-
Vagricoltura aumentando 
fortemente la disponibiltta 
di concimi chimici. Molto $ 
stato fatto anche nel cam
po dei beni di consumo (ra
dio e TV. abbiqliamento. 
arredamento, ecc). 

Ora, & giunto il momenta 
delle automobili, m quanto 
molti problemi finora pres-
santi sono ormai awiati a 
soluzione, e Vassetto urba-
nistico, congiuntamente a 
vari fattori sociali, si pre
sentano t maturi» per »/ 
nuovo passo. 

Si tratta, a questo punto, 
di fare un calcolo di con-
venienza economica, e cio? 
di iniziare una produzione 
in massa di automobili ai 
costi piu bassi possibile, *l 
piU rapidamente possibile. 
impegnando, per questo, fl 
minimo di capitali, di tecni
ci e di personale. Come d 
owio, se i tecnici sovietici 
avessero voluto portare fl 
loro livello produttivo nel 
campo delle automobili ai 
livelli piu avamati in cam
po internazionale, avrebbe-
ro dovuto effettuare una se
rie di prove, di esperienze 
e di studi, 3 che richiede 
sempre molto tempo e molte 

spese, E tutto questo, per 
risolvere una serie di pro
blemi che altri tecnici han
no gia da tempo stttdiato e 
risolto in tutti i particolarl. 

La soluzione pta economi
ca $ apparsa quella di ac-
qulstare una fabbrlca com-
pleta, vrnnta per produrre 
un modello base gift collau-
rlato. e I'assistenza tecnica 
necessaria ver avviare la 
vroduzwne. E cosi i stato 
fatto Una vnlta in azione la 
fahbrica, gli stessi tecnici 
ed economisti sovietici po-
trannn decidere di costruir-
ne altre, partendo cosl da 
una soluzione mnderna, op-
vnre di acquistarne altre, 
in Italia o in altri paesi. 

II fatto ha numerosi pre
cedents. basti ricordare la 
fabbrica di ruscinptti a sfe-
re fornitn nrima dell'ultima 
guerra dnlla RTV Questo 
non sinnifica nifatto che la 
tecnica sovietica sia infe-
riore o arretrata, o che I 
tecnici sovietici non si sen-
tano in arado di affrontare 
determinati problemi tec
nici. 7 motivi della dpcisio-
ne sono. come abbiamo det-
to, di ennvenienza economi
ca. L77RSS dimosfrn I'ele-
vato Urello tecnico rnagiun-
tn non snln costruendo mis
sili ed aerei. snttnmarini, 
navi. strumi>nti di prpcisio-
ne. ma esportando a sua 
volta interi impiantl: lami-
natoi. impianti per la stam
pa e per la lavorazione del 
leana, centrali elertrlche ec-
cetera. 

Per Veconomia sovietica, 
risulta conveniente espor-
tare in determinati campi, 
ed importare in altri. cosa 
che. del resto, fanno an
che ali altri paetf. Soltanto, 
questi movimenti. in certi 
casi. sono cosl imponenti. 
date le dimensioni dell'eco-
nomia sovietica. da risulta-
re di varticolare splcco, co
me il recente accordo con 
la FIAT, quello di pochi me-
si fa. Con la Montecatini, 
mielli del passato con la 
SWA e numerosi altri. Da 
tutto questo non si eviden-
zia certo un'inferioritd tec
nica sovietica; appare in
vece quello che I nostri av-
versari non vogliono che si 
sappia. e cioi che Vltalia. 
con VXTRSS, pub fare dealt 
ottimi atfari, e che ha tutto 
Vinteresse di farli, dl fame 
sempre di piu, in quanto in 
numerosi settori le econo
mic dei due paesi possono 
ottimamente integrand, con 
un palese rantaggio per tut
ti e due. 

Paolo Satsi 
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NO SELZ! 

SELECT IKJL mi piace cost: 
liscio e molto freddo 

o con ghiaccio! 

Gu hz gusto sicoro <feacfe Select 
Forte al punto giusto, 

amarp al punto giusto, 
. Select, c rapendvo j$gx voi. 

IrarmfflpnifamosiToscTvcrnacosi; 

U:MI 

/ « fuciletti» 
micidiali 
per la 
repressione 
nel Vietnam 

Ho letto sull'Unita che 
alia Flera dl MUano era 
esposto un fuclle del H-
po dl quell! adottatl dal 
marines. Sono andato a 
vederlo, durante una 
mla vislta alia Flera, ed 
ho notato che e prati
camente Identico a quel
lo che si osserva In mol
te fotografle del Viet
nam. Ml sembra pero 
di callbro troppo picco
lo per un'arma da guer
ra. Poteie dlrml qual
cosa In proposlto? 

G MORRONB - Monza 

L'arma esposta alia Fie-
ra d praticamente la stessa 
adottata dalla maggior par
te delle truppe americane 
(e anche governative) nel 
Vietnam. Si 4 parlato trop
po poco di quest'arma, cht 
ha delle enormx implicazio-
ni nel campo del diritto bel-
lico internazionale. Per ca-
pire questa importanza, sa
rd opportuno tracciare una 
breve storia dell'arma 
stessa. 

Quando gli amerwam co-
minciarono ad armare c se-
riamente > le truppe gover
native sudvietnamite, si ac-
corsero che il loro lucil* 
Garand Ml calibro 30 0C> era 
troppo pesante per i mtnu-
scoh soldatt orientals, ed il 
rinculo era insopportabile 
per la loro corpnratura Da
ta la scar.a efficienza bel-
lica di queste truppe, reclu-
tate forzatamente. st penso 
di dotarle di un certo fu-
ciletto (che il Pentagono 
considerava poco piu di un 
giocattolo) molto leggero 
(circa tre chili) e che spa-
rava, con tiro semiautomar 
tico o a raffica. una piccolo 
cartuccia calibro 5.56 mm 
(223 decimi di pollice) Que
sto fuciletto, I'AR 15. costa-
va tra I'altro meno delta 
meta del Garand, idem le 
munizioni. I sudvietnamiti 
si trovarono subito a loro 
agio con questo nuovo gio
cattolo, e ne fecero un uso 
intensive su tutti i com-
battenti del Fronte di libe-
razione che riuscirono a 
mettere davanti al mtrino. 

I € consiglieri » americani 
notarono perd subito una 
cosa: te ferite delle minu-
scole pallottole dell'AR 15 
erano semplicemente spa-
ventose: dove un'altra pal-
lottola avrebbe soltanto pro-
vocato una ferita, la 5.55 
provocava una estesa mutt-
lazione, peggio che se fosse 
stata inferta da una pallot-
tola dum-dum. La cosa dl-
ventava € molto interessan
te*: furono subito ordina
te grosse serie di AR 15 al
ia Colt ed alia fabbrica 
€ArtiHcrie Jnrichtingen* dei 
Paesi Bassi. 

In poco tempo fl * fuci
letto* venne d'istribuito al
le forze di repressions del 
Sud-Vietnam. Le case fab-
bricanti pubblicarono entu-
siastici rapporti sul rendi-
mento tattle* dei loro pro-
dotli. dilungandosi in im-
pressionanti descrizioni del
le tremende ferite che pro-
vocavano: crani esplosi. ar-
ti staccati di netto con un 
solo colpo. Come tutti san
no. gli Sttfi Uniti non han
no sottoscritto la Convenzio-
ne di Ginevra. e possono fa
re quello che vogliono con 
i loro nemici. compreso 
Vuso dei gas (molto meno 
letali, sia detto in chiarm 
leltere, degli AR 15). 

Resta tuttavia da spiega-
re come gli Stati Uniti si 
siano attenuti alia conven-
zione di Ginevra, che proi-
biva Vuso di pallottole con 
effetto esplosivo, sia nella 
prima che nella seconda 
guerra mondiale, e come 
invece abbiano adottato ar
mi con effetti cosi antiu-
mani soltanto contro i viet-
namitl Forse la spiegazio-
ne pud trovarsi in un arti
colo sull'AR IS, pubbUcato 
tu una rivista americana 
specializzata, ove I'autore 
dice ad un certo punto, a 
proposito della efficienza 
del € fuciletto*. che cpiu 
di ogni altra arma ha con-
UibuUo a fare dei comunisti 
buoni >. parafrasi macabra 
di quanto dicevano i mat-
sacratori di indiani, doe 
che «un itdiano bvono 4 
un Indiana, morto*. 

Cait— Catenae* 
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