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Perche si e giunti all'occupazione della Facolta di Sociologia 

GU STUDENTI TRENTINI MCONO: 
« 

r 

Vasta adesione alia 
Non vogliamo diventare protesta delle sinistre 

Telegrammi da Firenze, 

Grosseto, Venezia e dal Polesine 

strumenti ciechi del sistema» contro la RAI- TV 
Assemblee popolari in numerose localita - Una dichiarazione del compa-
gno Lajolo sulla riunione della commissione parlamentare di vigilanza 

r 

TRENTO — L'ingresso della Facolta di Sociologia durante la recente occupazione degll student! TRENTO — Un'assemblea studentesca nella Facolta 

Contro la concezione tecnico-burocrati-
ca che si esprime nel piano di studi del
la direzione, sfanno le precise e artico-
late proposte del Consiglio di Facolta 

Quando. csaltamcnte un an
no fa. dopo una lunga lotta, 
gli studenti dell'Universita di 
Trento riuscirono ad ottenere il 
riconoscimento della Facolta di 
Sociologia, raggiungendo lo 
ecopo di non farla inserire co-
mo istituto subordinato alia 
fulura facolta di Scienze Poli-
tiche e Sociali. questo sembro 
ed in effctti era. un elemento 
assolutamentc nuovo o decisi-
vo nell'ambito di qucsto gene-
re di specializzazione. 

Oggi la facolta di Sociologia 
di Trento e Tunica in tutta Ita
lia: i 622 iscritti che la fre-
quentano possono davvero con-
siderarsi una elite. La Facolta 
e quasi una loro creatura e so-
no tutti decisi a renderla effi-
ciente. « civilmente e scientif i-
camente valida ». come dice un 
documento del movimento stu-
dentesco che ha lottato per la 
sua creazione. E" per queslo 
che. all'inizio del nuovo anno 
accademico. la lotta e ripresa. 
le aule sono state di nuovo oc-
cupate. la protesta si 6 fatta 
ancora piu forte, di fronte ai 
nuovi tcntativi di svuotare il 
corso di studi e il diploma di 
ogni autonomia e di ogni fun-
zionalita professionale. II pia
no di studi proposto dalla dire
zione — cui si contrappone 
quello sostenuto dagli studenti 
e da una parte di assistenti e 
docenti — permette infatti la 
formazione di professionisti so-
ciologi in senso meramente tec-
nicobnrocratico, dotati di una 
qualificazione decisamente in-
feriore a quella che viene at-
tualmente orferta da uno qual
siasi dei mnlteplici istituti post-
universitari di scienze sociali 
gia esistenti nel nostra paese. 
H prohlema. insomma. caccia-
to dalla porta, rientra. con la 
complicity delle autorita acca-
demiche. dalla fincstra. 

Preparazione burocratica 

discono la irrinunciabile « ne
cessity di corsi quali " Metodi 
e tecniche di ricerca sociale ", 
" Storia del pensiero sociologi-
co ". " Storia della ricerca so
ciale " che. lungi dall'essere 
corsi marginali. vanno intesi 
come fuochi d'interesse nella 
costruzione del curriculum di 
uno studente in sociologia. al 
fine di una sua matura rifles-j 
sione critica sugli strumenti di' 
ricerca empirica di cui viene 
dotato ». 

Scienza e autonomia 

PERCHE IN TRE ANNI L' 
HA DIMEZZATO 
LE ASSUNZIONI DI LAUREATI 

Per i diplomati si e passati dai 3.339 assunti del 1963 ai 1.036 del 1964 — Giustificazioni 
che non convincono — Una politica di «economic» in aperto contrasto con i ripetuti richiami 

alia crescente importanza che riveste per I'industria la ricerca tecnico-scientifica 

Basta dare un'occhiata a que-
•to piano di studi per renderse-
nc conto. Innanzi tutto. esso c 
completamente bloccato su una 
preparazione univoca e generi-
ca del futuro sociologo. non la-
scia margine ad opziani o a 
scelte di sorta. Quando poi. si 
va ad esaminare piu specifica-
tamente il contenuto degli stu
di. ci si accorge che essi sono 
quasi tutti destinati all'acquisi-
lione strumentale delle nozio-
ni matcmatiche e statistiche 
che accompagnano e sostengo-

" no il sociologo nella sua ricer
ca. ma che non ne sono certo 
ne I'obiottivo. ne il ien*o fon 
damentale. Ne seaturisce una 
interprctazione della figura del 
sociologo come generico calco-
latore e registrator di feno-
meni di cui non ha ne la chiave 
interpretativa. ne la possibility 
di riflessione storica e culturale 
piu ampia. Basta pensare che 
a nove esami. quasi tutti fonda-
mentali. di scienze statistiche e 
matcmatiche. si contrappongo-
no due soli esami di storia. uno 
dei quali. c Storia della Chie-
sa >. e assolutamenle inspie-
gabile c quasi ridicolo. proprio 
perche squisitamente spcciali-
stico in un mare di assoluta ge 
nericita. Che ?en«o ha studiare 
una t storia della ehiesa ». in 
un corso di studi che ignora 
completamente qualsiasi altra 
« storia > ? Gli studenti di Tren
to. nel piano di studi da loro 
proposto al Consiglio di Facolta 
• del quale la direzione non 
ha tenuto il minimo conto, riba-

Gli studenti additano con mol 
ta chiarezza il pericolo maggio-
re che un piano di studi privo 
di riflessione critica e di auto
nomic di scelte comporta: esso 
signifiea negare a priori quella 
necessaria autonomia della ri
cerca scientifica che. se non e 
data nell'ambito universitario. 
rischia di fare del futuro socio
logo un tecnico facilmente ns-
sorbibile neU'ambito del siste-
ma. mentre una universita mo 
derna dovrebbe poter svilup 
pare sistematicamente « scien
za » e « democrazia » in modo 
complementare. « riproponendo-
si — e citiamo ancora il docu
mento del movimento studente-
sco della facolta — come cen-
tro di propulsione dinamica del
la vita della societa civile, rea-
le cd autentico organo di intel-
ligenza pubblica del paese e 
non solo dei suoi strati domi
nant! v In buona soManzn. di-
enno i giovani. « non voeliamo 
diventare dei tecnici di una 
fahbrica al servizio dei suoi pa
droni: ma dceli studiosi liberi 
e capaci di interpretare in pie-
na autonomia i fenomeni della 
societa moderna ». 

E a questi stessi critcri si 
ispirano gli altri principi fon-
damentali che formano le assi 
del piano di studi proposto dal 
movimento studentesco trenti-
no. Uno di questi principi irri-
nunciabili r quello della spe
cializzazione del soriologo visto 
non solo come studin^o. ma c a 
me * operatore sociale ». come 
figura attiva e non passiva di 
fronte ai fenomeni della vita 
civile. Cosi il piano di studi 
proposto dagli studenti presen 
ta caratteri di elasticity e di 
specializzazione che raggrunpa-
no le materie secondo filoni 
scientifico professional! partico-
lari: alia figura generira del 
« sociologo > si contrappongono 
invece specialisti di sociologia 
urbano rurale. di sociolo?ia del 
lavoro. deU'economia. della oa 
litica. della cultura. dell'inte 
erazione sociale Solo cosi nel 
1'ambito universitario. e cioo al 
livello della ricerca scientifica 
pura ed autonoma. e possibile 
impnssessarsi di una effettiva 
qualificazione professionale che 
metta in grado lo studioso non 
solo di c saper parlare di so
ciologia ». ma di acquisire una 
autentica preparazione di ricer-
catore e di operatore sociale. 

La lotta che gli studenti di 
Trento conducono ha tutte le 
caratteristiche di una lotta di 
fondo. non legata a motivi 
particolari e corporalivistici. 
ma piuttosto connessa con la 
gencrale esigenza di rinno\a-
mento e di democrazia della 
vita univcrsitaria e culturale 
e di autonomia di scelta degli 
studenti e. piu in generale de
gli intellettuali e degli scienzia-
ti del nostra paese. 

Eli*ab«tta Bonucci 

Le aziende IRI-ENI. che do-
vrebbero rappresentare la pun-
ta di diamante dello sviluppo 
industriale italiano — e di un 
tipo di sviluppo che guarda al 
domani — hanno dimezzato ne-
gli ullimi tre anni le assunzioni 
di neo latireati e neo diplomati. 
Per i laureati il Notizie 1RI 
fornisee i dati dal 1961. segna-
lando un calo fortissimo: da 
1.738 unita assunte in quell'an-
no a sole 556 nel 19W. Per i di
plomati e disponibile solo il 
confronto 1963 64. con un calo 
di assunzioni da 3.339 a 1.03G. 

Nel presentare questi dati 
viene rilevato che per avere 
una misura meno approssimata 
deH'andamento delle assunzio
ni sono stati confrontati i dati 
sulle nuove assunzioni relativi 
alle sole aziende che hanno for-
nito i dati per entrambi gli ul-
timi due anni presi in conside-

r 1 
iTrento I 

| Gli studenti | 
| dei Magistrali | 

vogliono | 
accedere | 

a Sociologia | 
Nei primi giorni di otto-. 

I bre, a Trento, e stato for-l 
malo il Comitato Istituti 

I Magistrali (CIM) per pro- I 
azione intesa' muovere una 

I ad ottenere la ammissionel 
alia facolta di Sociologia d i l 

anche agli abilitat :i I Trento 
negli istituti magistrali. Lo 

I istituto magistrate e S'unica 
scuola superiore a cui nonl 
i consentito I'accesso agli 

I studi universitari della fa - l 
coltl di Sociologia, pur es-l 

Isendo il « curriculum > orien- • 
tato a qucsto ramo di studi. | 

. Infatti, oltre alle materie. 
I umanistiche e alia filosofial 

etico-polilica, costituisce ma-
I teria di studio la psicologial 
" orientata pedagogicamente e ' 

I socialmente. | 

I corsi quadriennali di So | 
Iciologia presentano, dopo. 

un bieonio propedeutico, una | 
Iseparazione fra I'indirino 

specificatantente inteso (ru- l 
rale, politico, statistico, edu-

Icat ivo) e quello generico. I 
Pertanto, si ritiene ingiusti-' 

I f icata I'esclusione da Socio-1 
logia proprio degli abilitatil 

I degli istituti magistrali: non. 
e possibile prescindere dal-1 
la immediata esigenza di 

|qu«sti studenti e degli abili-1 
tati di ottenere la ammissio-

I n e a studi superiori moder-1 
ni e nuovi, che tengano pre-1 

Isente il complesso di a w e - 1 
nimenti e di tendenze del | 
mondo d'oggl. 

L» aiHB ^KM « ^ a ^ ^ M B J 

razione. I dati presentati sono 
dunque incompleti. Cionono-
stante la caduta delle assunzio
ni dei neo-laureati (meno 54 
per cento: da 1047 nel 1963 a 
479 nel 1964) e apparsa parti-
colarmente grave per i tecnici 
(meno 56" )̂ che per il perso-
nale amministrativo (meno 49 
per cento). 

In conseguenza delle ridotte 
assunzioni il rapporto percen-
tuale tra il numero dei nuovi 
assunti e il numero dei gia oc-
cupati nelle aziende che hanno 
inviato i dati si e ulteriormente 
deteriorato: da un 1,7% di nuo
vi assunti nel 1961 si e scesi 
all'1.3% nel 1962. alio 0.9% nel 
1963 e infine alio 0.4% per lau
reati. Per le assunzioni di neo-
diplomati le riduzioni da un an
no ali'altro si sono verificate 
in maniera ancora piu dra-
stica. 

Qual e la giustificazione del
le aziende statali? Esse si ri-
chiamano «ad un piu cauto 
comportamento nell'acquisizio 
ne di nuovi laureati e diplo
mati. in considerazione sia del
la situazione congiunturale sfa-
vorevole. sia delle rilevanli as
sunzioni effettuate negli anni 
della espansione economica ». 
Per accettare una simile tesi 
bisognerebbe fosse dimostrato 
che negli anni precedenti que-
sta clamorosa caduta di assun
zioni e'e stata nelle aziende in
dustrial! a partecipazione sta-
tale una inflazione di laureati 
e diplomati: ma questo e stato 
piu volte smentito dagli stessi 
dirigenti IRI-ENI che proprio 
in quel periodo hanno fatto una 
campagna contro le invecchia 
te strutture della scuola pub
blica e dell'Universita. accusa-
te (talvolta a /ag ione . natural-
mente) di non fornire il mate-
riale adatto per soddisfare le 
c crescenti » esigenze dell'indu-
stria. Inoltre e in que] periodo 
che IRI ed ENT hanno preso 
iniziative. anche a livello uni
versitario. sostitutive delle at-
Uvita scolastiche pubbliche. 

Apparc quindi piu giusto par-
tire proprio da qui, da questo 
giudizio negativo dei dirigenti 
deH"industria di stato sui < pro-
dotti > della scuola e deU'Uni-
versita italiana. per spiegare 
anche linizio di una certa po 
litica c autarchica > in fatto di 
quadri aziendali: politica che 
si e espressa appunto nello 
sforzo particolarmente rilevan-
te fatto nel campo dell'aggior-
namento di quadri aziendali 
cosiddetti < intermedi >. 

Tuttavia anche questo aspet-
to appare abbastanza margi 
nale nspetto al problema cen 
trale. e cioe se il calo nelle as 
sunzioni di neo laureati e neo 
diplomati esprima una reale di-
minuzione d'interesse dell'indu-
stria per il personale altamen-
te qualificato; oppure se non 
si venga applicando in questa 
direzione una cieca politica di 
« economic » In aperto contra

sto con i ripetuti riferimenti 
dello stesso presidente dell'IRI, 
prof. Petrilli, alia crescente 
importanza della ricerca tecni
co-scientifica per I'avvenire 
deH'industria. e della qualifica
zione dello stesso personale in-
termedio — di fabbrica e degli 
uffici tecnici — attualmente in 
forza. 

E' chiaro che di quest'ulti-
mo caso si tratta. La politica 
di riduzione dei costi si sta rea-
lizzando. oltre che sulla pelle 
degli operai. anche a spese del
le prospettive deirindustria. Un 
riflesso di questi orientamenti 
si trova. del resto. anche nella 
riduzione deH'interesse deH'in
dustria per una riforma delle 
scuole professional! e dell'Uni
versita che risulti sganciata da
gli immediati bisogni deH'indu
stria e guardi al domani: per 
questa via si e giunti all'inca-
tenamento delle spese per la 
scuola nel Piano quinquennale 

di sviluppo (Piano Pieraccini) 
ad obbiettivi addirittura piu 
bassi dell'ipotetica sfruffnra 
professionale previsionale ela-
borata dalla SVIMEZ cinque 
anni fa. 

Una testimonianza dello scar 
so interesse deH'industria per 
i nuovi « prodolti » scolastici e 
data, del resto. dal trattamen 
to economico riservato a neo 
laureati e neo diplomati. Men 
tre il personale in forza ha 
avuto miglioramenti notevnli; 
ai nuovi assunti viene invece 
offerto lo stesso trattamento di 
tre anni fa (e quindi. per of 
fetto della svalutazione. oggi 
si offre molfo meno che tre an
ni fa). Alcune aziende. infine, 
cominciano ad attribuire gli 
aumenti retributivi ai nuovi as 
sunti soltanto dopo due anni e 
talvolta anche tre anni dall'en 
trata al lavoro. 

r. s. 

LE RICHIESTE 
DELLA F. I. S. 

ESPOSTE A GUI 
1 rappresentanti dei sindacati 

della scuola aderenti alia Fe-
derazione Italiana Scuola (AN-
CISIM. SASMI, SNASE. SNIA. 
SNSM) e del SI.NA.SC.EL. so 
no stati ricevuti il 2 novembre 
dal ministro della Pubblica 
Istruzione. 

I sindacalisti della scuola. 
dopo aver lamentato la manca-
ta consegna da parte del mini
stro della Riforma deH'Ammini-
strazione alia F.I.S. del noto 
«documento di lavoro per un 
piano pluriennale di riforma 
della Pubblica Amministrazio-
ne > — documento peraltro ad 
e^si penenuto da altra fonte — 
hanno chiesto all'on. Gui alcu-
ni chiarimenti circa la posi-
zione del Governo in relazione: 

a) si modi e ai tempi di at-
tuazione del piano di riforma: 

b) agli aspetti economico fi 
nanziari del piano di riassetto 
delle cam'ere. 

In particolare i sindacati del
la scuola hanno insistito sulla 
necessita di conoscere preven-
tivamente i contenuti delle va-
rie « tappe > nelle quali dovra 
^nodarsi il piano di riforma. t 
il significato preciso che deve 
c^ere attribuito alia frase di 
cui al punto 3 della prima par
te del gia citato documento: 
€ per quanto riguarda gli aspet
ti economico-finanziari. il pia
no di riassetto si svolgera sc-
condo le possibilita offerte e i 

i termini quantitativi pre\1sti dal 

programma quinquennale di 
s\ lluppo economico >. 

II ministro della Pubblica 
Istruzione ha fomito alcune sue 
interpretazioni alle nchieste di 
chiarimenti dei sindacalisti e 
si e quindi soffermato sui pro-
blemi specifici relativi alia 
scuola ed al suo personale. u-
sti nel quadra della riforma 
deH'Amministrazione. precisan-
do ed assicurando che essi. ed 
in modo particolare i problemi 
relativi al trattamento del per 
sonale della scuola. hanno un 
indiscutibile collegamento con 
quelli riguardanti il rimanen!o 
personale dello Stato. e per 
tanto. fin dalla prima fa?e doi 
lavori del Comitato che do\r«» 
elaborare i termini delia nf'>r 
ma, si terra conto. sotto :I pro 
filo deU'emananda disciplina e 
degli oneri finanziari. dei ri 
flessi che derivano da questo 
oggettivo collegamcnto. 

I rappresentanti dei sindacati 
hanno deciso alia unammita di 
chiedere di essere ricevuti dal 
presidente del Consigiso. al f; 
ne di poter ottenere tutti i ri 
chiesti chiarimenti e dtfimre 
quindi la posizione del per>o 
nale della scuola prima dJ 
I'inizio della nuova fase di trat 
tative, che. oltre a preannun 
ciarsi lunga e laboriosa. scm-
bra gia recare in se t"tti i se 
gni dcU'espediente politico per 
guadagnare tempo. 

Da Firenze, Grosseto. Vene
zia e dal Polesine sono giunti 
numerosi telegrammi di adesio. 
ne alia protesta dei parlamen-
tari cumunisti e del PS1UP per 
1' atteggiamento tenuto dalla 
RA1-TV nel riferire la situa
zione delle citta e delle zone 
culpite dall'alluvione. In alcu
ne localita si sono svolte assem 
blee jKipolari durante le quali 
6 stato aspramente eritieato lo 
operato della Radio e della 
Televisione. 

Sulla riunione della Commis
sione parlamentare di vigilan
za sulle teleradiodiffusiom. il 
coinpagno on. Duvide Lajolo ha 
rilasciato la seguente dichiara
zione: 

« E' risultato ancora una vol 
ta che la Commissione parla
mentare di \igilan/a sulla RA1-
TV non e in grado di a.ssohe-
re il suo maudato tome unica 
istan/a politica tli controllo sui- I 
la RAI TV perche la maggio- ' 
ran/a DC o dei partiti di gover- i 
no si suhiera sempre a difesa 
della direzione della RAI TV 
stessa confermando che 1'Elite. 
che 0 statale e che c servi/io 
pubblico. nella pratiea quoti-
diana non e altro che il ])or-
tavoce dcH'esecutivo e dei 
gruppi di potere della DC. 

« Tutto questo ha avuto l'e-
spressione piu clamorosa in 
occasione della discussione nel
la Commissione stessa sui 
comportamento della RAI-TV 
particolarmente in riferimento 
al telegiornale TV e ai giornali 
radio quando la maggioran/a 
ha voluto respingere anche un 
ordine del giorno di critica al
ia RAI-TV. E' noto come sin 
daci d .c , socialisti e di ogni 
corrente politica abbiano lev a-
to pubbliche proteste e si siano 
rivolti. come il sindaco d.c. di 
Firenze. Bargellini. alia Com
missione stessa contro 1'operato 
della RAI-TV; e nota altrcsi la 
protesta di tutta la stampa na 
zionale addirittura con editoria-
li come 11 Corriere della Sera e 
La Nazione che rillettevano la 
rivolta morale di tutta l'opinio-
ne pubblica: ebbene la maggio-
ranza ha calpestato tutto pur di 
difendere la TV sapendn di di-
fendere cosi 1'intervento antico-
stituzionale del governo nei con-
fronti deH'Ente radiotelevisivo 

« L'abbanduno della seduta 
della Commissione da parte di 
due gruppi parlamentari. la 
astensione di alti i tre gruppi 
di opposizione, c la dimostni-
zione the non si puo in alcun 
modo permettere che questo 
stato di cose, che contrasta con 
la legge e il regolamento del 
Parlamento per la RAI TV e 
le sentenze della Corte Costi-
tu/.ionale. possa continuare. La 
RAI-TV si trova in una situa
zione giuridicamentc falsa e 
costituzionalmeute errata. 

«Ci sono da tre legislature 
proposte di legge per adegua-
re la legisla/ione per 1'Ente al
le sentenze della Corte Costi-
tuzionale che non sono mai sta
te esaminate. 

« La presidenza della Camera 
ha ormai passato il termine |KT 
I'inizio della discussione in 
Commissione delle proposte to 
muniste. socialiste e democri-
stiane. Bisogna che la discus 
sione inizi e si vada alia for
mazione di una legge organica. 

« Cio si otterra non solo ap 
profondendo la lotta contro lo 
arbitrio nel Parlamento. ma 
se l'opinione pubblica. attra-
verso tutte le istanze. fara sen-
tire il suo peso costante c de-
terminante. La hattaglia con
tro la RAI-TV si puo viricere 
e si deve vincerc. E" una hat
taglia indispensabilv per garan-
tire la liberta di tutti e puo es
sere la piu unitaria di tutte le 
battaglie per imporrc la de
mocrazia anche a thi non la 
vuole accettare >. 

II centro sinistra 

sui teleschermi 
Cera da aspettar.selo che 

I'Avanti! (uiornale che non 
ha mai dedicato socerchia 
attenzionc ai proorammi 
radiojonici e televisici) 
partisse lancia in rest a a 
aiustificare la condaita del
la Kai TV in rapporto alia 
alluvtone. Francamente. non 
ci aspettuvanut. peri), che lit 
/nrc.sse propria accusundo i 
comunisti (e perche non ah 
altn (nornali. i sindaci d<' e 
socialisti. gli abitanti delle 
zone colpite. che in questi 
(porni hanno manifestato 
senza mezzi termini la loro 
indionaz'tone'.') di « strumen-
talisman. Via. non parliamo 
di corda in casa dell'impic-
cato. 

L'Avanti! attacca i parla
mentari comunisti che. i't 
seno alia commissione di 
viailanza. hanno eritieato 
espramente i notiziari della 
Rai. affermanda che essi sa-
rebbero in contraddizione 
con gli apprezzamenti lor-
mulati dal nostra giornale. 
K qui Vorgano dei socialisti 
unificati dimostra di non sa
per nemmeno cosa sia la 
obiettirita di giudizio. Ba
sta una rapida analisi. in
fatti. per constatare come 
la condotta del Telegiornale 
in rapporto (dl'allurione ab-
bia attrarersato tre fasi di-
stinte: una prima fase di 
sorpresa e sbandamento: 
una scconda fase nella qua
le. anche attrarerso i collc-
gamenti direlli, si e effet-
tuato un « recupero ». che. 
pur non essendo ancora al-
Valtezza della situazione, la-
sciara bene sperare: una 
terza fase. nella quale e 
calata la saracinesca, ed 
e cominciata I'opcra di 
r sdrammatizzazione T> c di 
vera c propria mistificaz'o-
ne. propria quando. invece. 
sarebbe stato necessaria e 
possibile dare un quadra 
completo degli avvenimeuti. 
Gli apprezzamenti critici del 
nostra giornale (e i brani 
citati r/nll'Avanti!. insieme 
eon qli altri < dimenticati f 
lo doeumentano) hanno ri-
specchiato esattamente que-

I ste tre fasi: e cio conferma 
I semplicemente che noi non 
I siamo usi alia critica aprio-
\ ristica e strumentale. 
• Ma le oscillazioni del Te-
| leuiornale. dimostrano an

che. sen2a amltra di dubhio. 
I che la condotta della Rai-

TV c stata conseguenza di 

I nn prccixo i:\tervento politi 
co. gorcrnatirn: non a caso 

I i notiziari hannn assuntn. da 
un certo punto in voi. I'iden 
tico tono dei disenrti di 
Mora. 

ha a efficienza *• di cut 
parla I'Avanti! (che su 
questo terreno c disposto a 
concedcrc « difetti e insuffi-
cienze») non e'entra per 
nulla. La Rai TV e efficien-
te. gran parte dei suoi in-
riati lavorana bene c hanno 
lavorato bene anche in que
sta occasione, tanto bene 
che. in alcuni casi, le loro 
corrispondenze sono state 
poi censurate perche non 
corrispondevano alle * dirct-
tire >. 

E' comodo rifugiarsi nol

le question') - tecniche v e 
scancare coii tutte le re-
.spo>i.sf(l)ilif(i MII f;ionicili.sfi 
icidiofonici e televisivi. La 
responsabilita di colora die 
lavorana alia liai TV e sta
ta quello di non aver tio-
vato. nemmeno (piesta vol 
ta. la forza di ribellarsi 
alle unposizioni dall'etterno. 
Quando MHIO nn^ciM a farlo 
c venuto fuori il servizio di 
TV 7 MII \ Perche del di • 
luvio^. die i- stato una ot- \ 
tima prova di etjicienza e 
di coscienza civile. I 

\ o . il problema i' politico, 
squisitamente politico. E lo I 
Avanti! lo sa quunto noi. In 
realta. esso non difende la I 
Rai TV, ma la linea gover- • 
nutira che la radio e la i 
televisione hanno ritpecdna- \ 
to. In iiliinia analisi. difen . 
de il centro-sinistra. del qua- | 
le la Rai TV. date le sue 
strutture. deve farsi sempre | 
portavoce: la sua difesa e, 
quindi. strumentale. 

K che cio sia vera, che 
il problema sia squisitamen
te politico lo dimostra ance 
ra. in modo lampante. il 
modo nel cpiale ten sera >l 
Teleuioin.ile ha data il di 
buttita alia Camera, die in 
qualsiasi paese civile satcb-
be stato addirittura tra-
smesso in diretta o. comuii-
que. attraverso un largo ser
vizio speciale. E. invece. «fo-
biamo avuto un riassuntmo 
monco e fazioso. come al so-
lito. Forse mancavano le te 
lecamere'.' Forse mancavano 
i telecronisti? O forse. ad 
dirittura. mancava la luce? 
i\'o. e mancata solo la vo
lant a politica. E' stato sta-
bilito die al dibattito fosse 
data quello spazio e in (inel 
modo: tanto e vera che. con 
trariamentc a quanto avv.e-
ne di solito ii giovedi. e pet 
argomenti molto meno im 
portanti. la Televisione ieri 
non e nemmeno entrata in 
aula. 

L'Avauti! ci in for ma che 
<r qualcasa si sta muoven 
do » alia Rai TV. Se si vuo
le alluderc al fatto die ci 
sono forze die. all'mterno 
dell'cnte radiofoiuco. si hal-
tono per ottenere che radio 
c televisione si com port mo 
come un servizio pubblico. 
la <r scopcrta * giunge in ri 
tarda. E' molto tempo, m-
fatti. che queste forze est 
stono. c inn lo abbiamo ri 
levato pni volte (e siamn 

stati i soli). Ma queste forze. 
i cut mteressi collimano eon 
<iuelli dei telespettatori e di 
tutti colora die da anni 
clncdono una trasfonnazto 
ne della Rat TV. si scant ra
in) con le sotjorauti strutture 
dell'ente e m prima litooo 
con il rapporto di stretta di 
pendenza che esiste tra Rai-
TV e governo. E' qui che bi
sogna r muorere * innanzi-
tutto. se si vuole die i ser-
i izi radiotclcvtiivi atsolra 
no. come potrebbero e do 
vrebbero. il compito die ta 
Co<itituzionc ha loro atsegnn 
to. I fatti di (piesti giorni 
In hanno provoto definitua 
men'c. 
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Editori Riuniti 
Nella collana Nostro tempo 

Giorgio Amendola 

Classe operaia e 
programmazione 

democratica 
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Per chi ascolta 
Radio Varsavia 

Orarto e lungtvene (Tonda 
delto traamianoni la l i s g i a 
ttallam-

lt.15 - IX.4S 
gu mctrt 25J8. 25.41. Jl.ai, 
31.50 (11865 - UaOO - M7» -
9525 Ke/«> 
ia.ao . i i j e 
m inatzl 31,45. 41.11 
(9540 - 7125 Kc/I) 
trasmiatkme per gli 
19 09 - 19J9 
m matrt 25.19. 23,43. l l j t . 
200 m. (11910 - 11800 
1502 Ke/») 
tU99 - Z1J9 
tu matrt 25.42. HM 
(11800 - 9625 Ke/a) 
tt.09 . TLM 
au metri 2^1' . « 4 2 , 
31.50. 42. 11. 200 
(11910 - 11800 - 9S49 -
8125 - 1502 Kc/ i ) 
tr»«ml«:on» pn- all •mil 
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