
1 ' U n i t A / mercolcdi 3 maggro 1967 PAG. 11 / echi e notizie 
Per un'iniziativa dell'lstituto di studi comunisti 

Paesi socialisti a conf ronto 
in un dibattito alle Frattocchie 

Presenti sovietici, bulgari, cechi, Jugoslavia romeni e polacchi - Massi-
ma attenzione alle riforme economiche - Un dibattito da continuare 

Le esperienze di diversi paesi 
socialisti di Europa sono state 
messe per la prima volta a con-
fronto in un interes3ante conve
gno di studio che si e svolto a 
Roma nelle ultime due settimane. 
L'iniziatlva 6 partita dalla Se-
zione ldeologica del Comitato cen-
trale del partito comunista ita-
liano. Sede dell'incontro e stato 
il tranquillo editlcio dell'lstituto 
di studi comunisti alle Frattoc
chie. ai piedi dei Castelli romani. 
La forma del convegno: un se-
mlnario dedicato al tema dello 
t sviluppo dell'economia e della 
societa nei paesi socialisti eu-
ropei >. Vi sono Intervenutl 54 
dirigentl perifenci del nostro par
tito. provenienti da 36 Comitati 
di federazione. Presenti come re
lator! erano esponenti dei partitl 
di quasi tutti i paesi socialisti 
d'Europa: le sole assenze erano 
riovute a difficolta di visto per 
1'ingresso in Italia. 

Carattenstiche dell'incontro so
no state 11 pieno rispetto della 
originalita di ogni contributo e 
un'altrettanto piena liberta di di 
scussione. Pur nei suoi limiti. il 
seminario era quindi un'esempll-
ficazione di quell'idea dell'c unita 
nella diversity », che e U prin-
cipio affermato dal nostro par
tito nei movimento comunista m-
ternazionale. 

In pratica. il convegno si e 
svolto cosi. Vi e stata il primo 
giorno una relazione tntroduttiva 
del compagno Napolitano. Quindi 
hanno parlato, uno ogni giorno. 
gli ospiti stranieri: Zhilin e Di-
mitnuk. entrambi vice responsa 
bili di sczioni di lavoro del Co
mitato centrale sovietico, per la 
URSS: Filipov. capo del settore 
planillcazione del Comitato cen
trale. per la Bulgaria; Rab. se-
gretario dell'Accademia di scien-
ze sociali. per la Cecoslovacchia; 
Dolanc. direttore dell'Alta scuo-
la di studi politici di Liubiana. 
per la Jugoslavia; Patan, capo 
del settore pianiflcazione del Co
mitato centrale. per la Romania: 
inflne Glowczyk. direttore della 
rivista « Vita economica ». per la 
Polonia. Ogni relazione era se-
guita il giorno stesso da domande 
e dibattito. Alia fine, un'ultima 
giornata di discussione generate. 
I vari relatori. che gia avevano 
risposto dircttamente ai nume-
rosi interrogate sollevati dal 
presenti. hanno npreso breve-
mente la parola. Napolitano ha 
concluso. II seminario e stato 
diretto da Dama. direttore del
l'lstituto delle Frattocchie. Ne e 
stato animatore Calamandrei. re-

sponsabile della sezione Ideolo-
gica del nostro Comitato centrale. 

Un tema ha dominato queste 
giornate: le riforme dei sisterni 
di gestione e di pianiflcazione 
che. in misure diverse, ma con 
presupposti sostanzialmente ana 
loghi. vengono oggi poste in atto 
in tutti quei paesi. II motivo 
economico ha quindi avuto la 
prevalenza sulla piu vasta ma
teria fornita dalla evoluzione 
complessiva di quella societa. 
Si e potuto- persino osservare 
che il dibattito ha preso In cer-
ti casi una Rsionomia tecnica. 
In parte e vero. Ma non si trat-
ta di una carattenstica neces-
sariamente negativa. Anche essa 
e il prezzo di una conoscenza 
piu approfondita. 

AI di la di questo. e lmpossl-
bile ncondurre il dibattito a po-
chl tratti comuni. Le stesse re-
lazioni avevano carattenstiche di
verse e in questa diversita era 
uno dei motivi di interesse. I 
sovietici hanno dato alia loro 
introduzlone un taglio prevalen-
temente storico nello sforzo di 
trovare una sintesi del loro mez
zo secolo dl esperienza rivolu-
zionaria: le domande tuttavia 
hanno riportato la discussione 
esclusivamente al problemi del 
presente. quasi a conferrnare 
die qui cade il fuoco delle prin-
cipali curiosita. Altrove non sono 
mancate quelle che potevano qua 
si apparire come scoperte: at-
traverso la relazione di Filipov 
si e avvertito come anche in un 
paese quale ia Bulgaria, che 
non e solito porre I'accento sul
la originalita delle propne solu-
zioni. sia tutt'altro che assente 
una ricerca autonoma nell'appli 
cazione di nuovi metodi di dire-
zione economica. II nesso fra 
innovazioni neU'economia e svi
luppo della vita democratica e 
stato. sia pure parzialmente, 
presente nell'intervento ceco3lo-
vacco. che e stato dedicato in 
notevole misura ai rapporti fra 
cultura e partito. L'autogestione 
e stato U tema specifico degb 
jugoslavi: nella relazione di Do
lanc e'era — e qui stava. alme-
no per i presenti. il suo maggio-
re spunto di novita — un'espo-
sizione delle nuove concezioni 
jugoslave sul partito. Romeni e 
polacchi hanno entrambi esami 
nato, sia pure da angolature un 
po' diverse, i problem! di paesi 
che. anche se giunti a different! 
livelli. si considerano ancora in 
una fase intermedia di Industrie-
lizzazione. 

La discussione ha avuto un In
teresse per tutti. Gli italianl pre
senti hanno ottenuto un'informa 
zione di prima mano. Ma gra 
zie alle loro domande e alle 
argomentazionl che le accompa 
gnavano. altrettanto si pu6 dire 
per gli ospiti stranieri. Se non 
altro. quest! hanno avuto la pos-
sibilita di comprendere meglio 
quali sono gli interrogativi che 
il cammino dei loro paesi suscita 
nell'opinione di un forte movi
mento. come il nostro, il quale 
va per le vie di una sua di versa 
esperienza. ma ad essi d sempre 
legato da una risoluta comunan-
za ideate. 

Fin dalla sua relazione intra 
duttiva. Napolitano aveva voluto 
deflnire la posizione dei comu
nisti italiani verso I'opera rea-
lizzata nei paesi socialisti: sfor
zo di comprensione e di adesia 
ne che non eselude il giudizio 
critico. mentre respinge ogni 
forma di semplice Imitazione. Ne 
agiografla quindi. ne sufflcienza 
o scetticismo. ma una visione 
partecipe e realistlca. Ne e ri-
sultata una consapevolezza della 
importanza stonca di un cammi
no che dura ormai da mezzo 
secolo. Durata nei tempo, vasti-
ta geograflca. peso nei mondo. 
effetto sulla trasformazione eco
nomica e soclale di quei paesi 
fanno indubbiamente di quella 
esperienza, nelle sue diverse ma 
nifestazioni nazionali. un evento 
decisivo del nostro tempo. Nes-
suno, in fondo. pu6 piu ignorarlo. 
La stessa abbondanza di dati. for
nita dai relatori. confermava 
questa verita. Ma una tale im-
magine. senz'altro necessaria. 
sarebbe lncompleta se non fosse 
accompagnata da una coscienza 
del problemi che quello sviluppo 
ha fatto nascere e che oggi van-
no affrontati. 

Nei dibattito delle Frattocchie 
si e meglio delineato anche U 
senso delle riforme oggi in corso. 
Le semplicistiche deformazioni 
avversarie — « scoperta del pro-
fltto > o « involuzione verso il ca 
pitalismo > — sono apparse su-
bito inconsistent!. Quelle innova 
zioni nascono da risposte orlgi-
nali a problemi real) emersi su 
un cammtno che resta sociahsta. 
Esse sono il frutto di una spinta. 
rinnovatnee. che merita un'acco-
ghenza positiva e larga simpa-
tia. perche motla necessaria al 
progresso. II che non signiflca 
affatto che quelle riforme risol-
vano di colpo. e una volta per 

tutte. qualslasi problema. Nes-
stino dei presenti. del resto. lo 
ha preteso. 

II seminario dell'lstituto di stu
di comunisti e stato parte di un 
programme di lavoro che U no
stro partito ha messo alJ'ordine 
del giorno per il cinquantesimo 
anniversario della Rivoluzione di 
ottobre- grande ricorrenza che 
non vogliamo ridurre a semplice 
celebrazione. Ma il seminario del
le Frattocchie non e stato solo 
questo. Chi vi ha partecipato — 
ospiti stranien compresi — ne 
ha auspicato la ripetizione. Di 
simili confronti. migliorati ma 
gari grazie agli insegnamenti del
ta prima esperienza. si sente 
effettivamente il bisogno. E' sta 
ta avanzata la proposta dl or 
ganizzarne uno ogni anno. Ci si 
pu6 augurare che l'idea abbia 
successo. 

Giuseppe Boffa 

Durante le feste per il genetliaco della regina 

Manifestano i prows olandesi 

algrido: «viva la Repubblica 
Prossima riunione 

dei rappresentanti 

del PCF e della 

Federazione 

delle sinistre 
PARIGl. 2. 

Oggi e stato annunciato un al
tro passo in direzione dell'umta 
della sinistra francese in funzio-
ne antigollista: I'otto maggio si 
riuniranno insieme gli esponenti 
del Partito comunista francese e 
della Federazione della sinistra 
democratica e socialista per stu-
diare — come dice stamane 
I't Humanite » — « un program-
ma d'azione governativa comu-

ne » e la tattica per contrastare 
la richiesta di poteri straordinari 
di De Gaulle. 

Dimostrazioni repubblicane ad Amsterdam, L'Aja e Utrecht • Pesanti 
interventi della polizia - Decine di arresti 

AMSTERDAM. 2 
Manifestazioni antimonarchl-

che sono state insccnate dai 
< proros» olandesi il primo 
maggio in oceasiane delle ce-
lebrazicr.i per il genetliaco del
la regina Giuliana (i festeg-
giamenti ufficiali erano stati 
spostati di un giorno per farli 
coincidere con il Primo maggio 
e trasformare cos? la festa dei 
lavoratori in un festival mo-
narchico). Le dimostrazioni re
pubblicane dei < provos > sono 
avvenute ad Amsterdam, al-
VAia, a Utrecht e in altre 
cittd. 

Ad Amsterdam, i giovani si 
sono radunati nei cenUo al 
grido di < Viva la repub
blica! » ed hanno lanciato una 
bomba fumogena verso gli 

agenti che li caricavano per 
dispcrderli. Da diversi giorni 
la cittd era tappezzata di ma-
nifesti ostili alia monorchia, 
Un gmppo di manifestanti 
ha tentato di issare una ban-
diera bianco (il colore dei 
« provos y) sul monumento ai 
caduti. ma ne d stato impedito 
dai polizioMi. tncidenti e taffe-
rugli sono durati diverse ore. 
La polizia ha effettuato 28 
arresti. 

Anche all'Aja gli scontri si 
sono protratti a lungo. 1 « pro
vos > gridavano: «II Primo 
maggio e" bianco, non d di 
color arancione > (I'arancione 
e" il colore della casa reale 
d'Orange) e disfribuirano ma-
nifestini antimonarchid. Altri 
gruppi di dimosfranfi hanno 

sfrappafo da edifici pubbltci 
bandiere olandesi e le hanno 
calpestate gridando: * L'OIan-
da e uno Stato di polizia >. 
Anche all'Aja dirersf oiouani 
sono stati arrestaii. 

Dimostrazioni contro la mo
norchia sono avvenute anche 
ad Utrecht: mentre era in 
corso una sfilata militare. fortl 
gruppi di giovani hanno fatto 
irruzione nella piazza al grido: 
« Viva la repubblica > e inal-
berando cartelU con slogan 
ostili alia casa reale. L'inter-
vento della polizia $ stato pe-
sante. Nei corso degli scontri, 
i « provos » hanno lanciato Ire 
candelotti Jumogeni contro i 
poliziotti. Anche qui, molti gli 
arresti. Una persona e rimasta 
ferita. 

La mor te in careere de l c o m p a g n o Justo Lopez d e la Fuente 

Un irriducibile combattente della liberta 
Aveva sessantadue anni — Comandante della gloriosa 36.ma Brigata dell'esercito repubblicano spagnolo passd poi in 
Francia e combatte nella seconda guerra mondiale contro i tedeschi e con i partigiani dell'Ucraina in Unione Sovietica 

MADRID. 2. 
II compagno Justo Lopez de la 

Fuente dirigente del partito co
munista spagnolo, morto in una 
delle peggiori carceri di Franco. 
fu il comandante della 36. bri
gata dell'esercito repubblicano e 
per il valore dimostrato nella 
difesa di Madrid fu decorato dal 
governo repubblicano con la me-
daglia < del dovere». Alia fine 
della guerra passo con la sua 
unita in Francia; piu tardi visse 
e lavoro in Unione Sovietica e 
partecipo alia grande guerra pa-
triottica contro I'invasore nazi-
sta fra i partigiani dell Ucraina. 
Rientro clandestinamente in Spa-
gna nei 1961 per seguire da vi-
cino e organizzare la lotta dei 
comunisti contro la dittatura. Fu 
arrestato e nei 1964 — un anno 
dopo il feroce assassinio di Julian 
Grimau — condannato a 23 anni 
di prigione dal tribunale per !'or-

dine pubblico. Fu detenuto. come 
Grimau. nei carcere di Caraban-
chel e piu volte la dittatura mi-
naccid di mandarlo a morte 

istruendo un processo davanti a 
una corte marziale. Nell'nnnun-
ciare la notizia della morte di 
de la Fuente le autorita franchi-
ste si sono affrettate a motivar-
la con una «inguaribile malattia*. 

Era noto in realta da qualche 
tempo — dopo la visita fatta al 
carcere di Carabanchel da una 
Commissione internazionale — che 
egli soffriva di una grave forma 
di bronchite con complicazioni ixil-
monari. e sehhene grazie all'inter-
vento della stessa commissione in 
ternazionale fos^e curato da un 
medico estraneo al carcere. si te-
meva che il suo male pot esse ng-
gravarsi e degenerare in forme 
malignanti. 

E' stato. per tutta la sua vita. 
un combattente irriducibile per la 

liberta, contro il fascismo in Spa-
gna e fuori: a vent'anni era gia 
un dirigente della Federazione dei 
sindacati spagnoli. UGT, e poi, 
dalla difesa della Repubblica alia 
seconda guerra mondiale. al ri-
torno in Spagna. non ha mai ces-
sato di lottare e di rischiare la 
vita con esemplare semplicita e 
modestia. La consuctudine del ri-
schio. e la piena riedizione ideale. 
non tolsero mai nulla alia sua 
fondamentale semplicita di uomo 
del |K)polo. nato in una famiglia 
povera. capace degli affetti piu 
umani e familiari. fortemente le
gato da profondi vincoli alia mo 
glie. ai figli. ai nipotini. agli a 
mici. Quanrio stava in Francia — 
racconta uno che ebbe consuetu-
dine con lui — « aveva una di-
strazione favorita: andare al mer 
cato e conversare con tutti quelli 
che parlavano castigliano: nella 
maggioranza dei casi erano gio

vani, appena arrivati dalla Spa
gna per cercare iavoro. In poche 
ore diventava loro amico e si as-
sumeva come propri i loro proble 
mi. Li aiutava a risolverli. li ac-
compagnava. faceva loro da in-
terprete e difendeva energicamen-
tc i loro diritti sul posto di la
voro ». 

come questi cosi important! per la 
vita familiure. In effetti, anche 
se ero solo non mi pareva di es-
serlo. perche vi tenevo tutti pre
senti e vi vedevo. indovinavo quel
lo che pensavate e facevate... ». 

La condanna a 23 anni. che sta
va scontnndo, era stata emessa 
dal tribunale * dell'ordine pubbli-

Con la stessa semplicita. voile J co» e si riferiva soltanto alia 
sempre tornare in Spagna. sapen 
do di rischiare il carcere e an 
che la morte. ma intcramente di-
sposto ad accettare questo desti
ne perche sentiva che il suo po 
?to era nei suo Paese Dal'a pri 
gione scriveva nei Natalc 1965 al 
la moglie e ai figli una lettera 
di cui sorprende soprattutto la se-
renitri: «Questi ultimi giorni di 
festa. ho |>ensato molto a tutti 
voi. piii che mai: potete essere 
sicuri che non 
suno. come e 

sua appartenenza al PC. Ma solo 
la sollevazione della opinione pub-
hlica mondiale ha impedito che 
poco dopo egli fosse processato. 
come Grimau. dal tribunale mili-
tare. che gli nvrebbe contcstato 
come crimini le azioni di guerra 
gloriosamente compiute trent'anni 
fa in difesa della Repubblica. Ma 
i boia franchisti non hanno osato 
tanto. e Justo Lopez de la Fuente 
6 morto dopo avere appreso. co-

ho dimenticato nes- me certo ha appreso. che la Spa-
naturale in giorni ' gna e tornata alia lotta. 

E' morta la 
moglie del 
compagno 
Kossighin 

MOSCA. 2 
E' morta la compagna Claudia 

Andreievna Kossighina. consorte 
del Presidente del consiglio so
vietico. 1 membri dell'UfficLo 
politico e della Segreteria del 
PCUS hanno jnviato un messag-
gio di condoglicnze a Kossighin 
in cui si dice: « Noi tutti abbia-
mo ben conosciuto Claudia An
dreievna e abbiamo apprezzato 
la sua fedelta alia cau-ui del 
partito. la sua modestia. la sua 
bonta e la sua grande sensibi-
lita uinana ». 

I>a compagna Kaisighina e de-
ceduta dopo una malattia dura
ta diversi mesi. Coloro che ave
vano avuto occasione di awici-
narla In ncoi-dano come una 
donna Intelligente e cordiale. co-
noscitrice di varie lingue. Non 
appena apprcsa la notizia. mes
sage! di cordoglio sono giunti 
al Primo Ministro sovietico dal 
cap! di governo di numerosi 
paesi. 

Telegramma 

di Longo 
al Premier sovietico 
II compagno Lulgl Longo ha In-

vlato al premier sovietico Kossi
ghin II teguente telegramma: 
t VI glungano le piu sincere corv 
dogllanze del Comitato centrale 
del Partito comunista Haliano tt 
mle personall per II gravlssimo 
lutto che vl ha colpllo con la 
dolorosa acomparsa della vostra 
compagna. Lulgl Longo »-

Anche II presidente della Re
pubblica, Saragat, e il ministro 
degli Esterl, Fanfani, hanno fat
to perventre al primo ministro 
sovietico I'espresslone del loro 
plii vivo cordoglio per la sconv 
parsa della signora Kossighin. 

RADI0TELEVISI0NE ITALIANA 
RELAZIONE E BILANCIO 
DELL'ESERCIZIO 1966 

T II 28 aprilo 1967 si * riunita a Roma. 
•otto la presidenza dell'Ambasciato-
re Pietro Ouaroni, I'Assemblea Generals 
Ordinaria degli Azionisti della RAI che 
ha ascoltato la seguente relazione del 
Consiglio dl Amministrazione illustrata 
daH'Amministratore Delegato, dr. Gian
ni Granzutto, ed ha quindi approvato il 
bilancio e il conto speso e proventi del 
1966. 

Signori Azionisti. 

il bilancio che viene sottoposto que-
st'anno alia vostra approvazione puo 
ctjnsiderarsi obiettivamente un bilancio 
normale. allineato con le tradizioni e le 
responsabilita particolari della nostra 
Azienda. Anche i risultati raggiunti nei 
1966 riflettono infatti — e in sostan-
za nbadiscono — le due caratteristiche 
di fondo di tutta la politics aziendale: 
da tin lato il concetto dominante di 
pubblico servizlo per le attivita che la 
RAI esercita nell'ambito della Conven-
zione con lo Stato: dall'altro il criterio 
della economkita nella gestione di tale 
pubblico servizio. nei quadro delle piu 
generali impostazioni operative di tutto 
il Gruppo facente capo all'IRI. al quale 
la nostra Societa si onora di apparte-
nere. 

Negli sviluppi della dinamica azienda
le. di cui lo cifre esposte in questa 
relazione danno ampia testimonianza. 
appare evidente del resto come il pri
mo dei due element! di fondo sopra in-
dicati — quello del pubblico servizio — 
vada sempre piu accentuando i suoi 
•spetti impegnativi. nei senso di un ap-
porto responsabile e qualificato agli svi
luppi della societa democratica naziona-
le. alle sue esigenze crescenti e piu 
compiutamente auicolate, entro confini 
sempre piu vasti sia per cio che n-
guarda le possibiiita di incidenza dei 
programmi televisivi e radiofonici sulla 
popolazione italiana. sia per ci6 che ri-
guarda il graduate incremento delle tra-
•missioni culturali ed informative nei 
confronti di quelle di puro spettacolo. A 
fianco di orleniamenti cosi precis! nella 
pubblica responsabilita del servizio. il 
secondo dei due elements essenziali del
la politica aziendale della RAi — la 
•conomkita della gestione — ha tro-
vato anche nei 1966 la sua vigilante e 
attenta applicazione da parte di tutti 
fill organ! della Societa. affiancati dal-
I'azione costante della fitta rete di con-
trolli intemi ed esterni che regolano 
con effictenza sempre piu funzionale il 
ritmo della vita quotidiana dell'Azienda. 

Sotto questo aspetto i dati salienti del 
bilancio della RAI per il 1966 appaiono 
I seguenti: 

— una solidita ancor piu rafforzata 
nei suo contenuto ptrimonlala. per il 
conslderevole incremento degli investi-
menti effetth/i portati a patrimonio nei 
corso dell'anno. • Is cui cifra d! oltre 
15 mtliardi e la piu alta in senso asso-

luto nei corso di tutta la storia della 
nostra Azienda. (Nei confronti del 1965 
I'incremento e superiore di circa 5 mi-
llardi e mezzo. Al termine del 1966 la 
consistenza degli impianti aveva rag-
giunto il valore di 128 miliardi di lire): 

— una positiva evoluzione nella poli
tica degli ammortamenti. che al 31 di-
cembre 1966 coprivano il 46°'o del va
lore contabile lordo degli impianti. mac-
chinari ed immobili. insieme alia con-
siderazlone che il valore della parte non 
ancora ammortizzata e di poco supe
riore agli investimenti compiuti negli 
ultimi 5 anni: 

— un andamento equilibrato del conto 
economico, il quale consente la remu-
nerazione del capitale nella misura del 
6°.o. per una cifra superiore a quella 
degli anni precedent tenuto conto del-
I'aumento del capitale sociale interve-
nuto — come da voi approvato — nei 
corso de! 1965. 

Ma a conferma ancor piii tangibile di 
come vengono salvaguardati nella no
stra Azienda gli indispensabili principi 
della economicita di gestione. ci pare 
opportuno dare notizia in questa sede 
di alcuni confortanti dati di confronto 
sugli elementi fondamentali del costo 
del servizio radiotelevisivo. comparati 
con quelli delle altre maggiori Societa 
europee che esercitano la medesima at
tivita della RAL Ci riferiamo ai eosti 
dei programmi, al numero dei dipen-
denti. alia qualita dei programmi. E' per-
sino owio sottolineare come si tratti di 
tre argomenti che offrono frequente mo
tivo di illazioni controverse. con criteri 
valutativi che peraltro troppo spesso si 
fondano — sia pure in buona fede — 
su affermazioni generiche e prive di 
necessari approfondimenti. 

La realta dei fatti ci consente di af-
fermare: 

— che il costo del programmi dif-

fusi dalla RAI e II piii basso oggi in 
Europa fra tutte le maggiori compagnie 
radiotelevisive. ad un livello pressoche 
eguagliato soltanto dalla BBC inglese 
che suddivide i suoi costi su di un 
numero assai piii elevato di ore di tra-
smissione annue. II costo medio di 
un'ora di trasmissione televisiva in Ita
lia e stato. nei 1966. intorno ai 10 mi-
honi di lire. II costo medio di un'ora 
di trasmissione radiofonica di 800 mila 
lire. Tali cifre comprendono tutte le voci 
di spesa. da quelle artistiche a quelle 
tecniche, dalle spese generali. di orga-
nizzazione e di amministrazione. a quel
le relative agli ammortamenti degli im
pianti in esercizio: 

— che it numero di dipendenti im-
piegati dalla RAI e il piii basso tra le 
altre aziende similari in Europa. L'or-
ganlco della RAI al 31-12-1966 era di 
9.205 dipendenti. (Di cui 328 impiegati 
presso societa collegate. o per servizi 
direttamente richiesti dallo Stato e com-
pletamente rimborsati). La BBC alia 
stessa epoca aveva un personate dl 
23 mila unita. La francese ORTF ali'ini-
zio del 1966 contava circa 12 mila unita; 

— che la qualita dei programmi dif-
fusi dalla RAI e certamente non infe-
riore. e nella magglor parte dei casi, 
per ripetuto ed obiettivo riconoscimen-
to. migliore di quella dei programmi 
diffusi dalle altre reti europee. E' una 
constatazione certo nota ad ogni utente 
italiano il quale abbia avuto modo di 
assistere a trasmissioni in paesi stra
nieri. (Ricorderemo per inciso che il 
rapporto tra programmi culturali e di 
informazione nei confronti dei program
mi di spettacolo e di svago e. in Italia. 
dell'ordine del 3S°o per i primi. del 
61*.« per i secondi. Tale rapporto e il 
piii alto in Europa. awicinato soltanto 
dalla BBC). 

Se questa e la parte di compendio 
introduttivo che piii direttamente si ri* 

liirisce agli aspetti di economicita della 
nostra gestione. un accenno per grandi 
linee va portato anche alle caratteristi
che salienti che nei 1966 hanno con-
traddistinto lattivita della RAi nei suot 
compiti di pubblico servizio. A titolo 
largamente indicativo sceglieremo tre 
diversi aspetti. corrispondenti ciascuno 
ai tre grandi rami In cui si divide la 
struttura operativa dell'Azienda: quello 
dei programmi. quello dell'organizzazio-
ne generate e amministrativa. quello 
tecnico. 

Comlnciamo dal settore tecnico, una-
nimemente rlconosciuto come uno del 
punti di maggior forza, edi legittimo or-
goglio. della nostra Societa. II fatto sa-
Itente del 1966 e stato il compimento 
del piano triennale per I'estensione del 
secondo canale televisivo. il quale serve 
ora i'86.6°6 della popolazione italiana. 

Valga anche qui il confronto con gli 
altri paesi europei. Un secondo canale 
televisivo 6 irradiato in Europa — oltre 
che in Italia — soltanto in Gran Bre-
tagna. in Francia ed in Germania. Ma 
accanto alia copertura dell'86.6°o delia 
popolazione italiana. le equivalent cifre 
per gli altri paesi sono: il 56°o in Gran 
Bretagna. il 58°o in Germania. il 65°o 
In Francia. 

Se si aggiunge a tutto questo la con-
siderazione delle particolari difficolta di 

. indole orografica e topografica che si 
debbono superare nei nostro Paese per 
assicurare una valida ricezione del se-
gnale. ci si puo rendere conto come 
lo sforzo compiuto in questo campo dal
la RAI sia senza alcun dubbio il mag-
giore messo in atto in Europa in questi 
anni. sia dal punto di vista tecnico 
vero e proprio. sia da quello organiz-
zativo. sia da quello finanziario. (Gli 
impianti attualmente in funzione net no
stro Paese hanno raggiunto il numero 
di 901). 

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 1966 

ATT1VO PASSIVO 

Immobili I - 34.314 685.645 
Impianti e macchinarl - 61534.075.401 
Dotazioni - automezzi - mobllio • 12733.255.700 
Lavori in corso • 19 412 302.770 
Magazzini • 4.922.128780 
Titoli di credito a reddito fisso » 734.732.112 
Titoli azionari • 602.408.000 
Fondi disponibili: 
— In cassa • 5S.029.476 
— presso banche e uffici postall • 495.499.810 
Costi da ammortizzare • 3.547.471.226 
Conti debitori: 
— Creditl verso Enti e Societa Collegate • 12.760.663 680 
— Credit! verso Fornitori • 1573.911^52 
— Crediti verso Diversi • 15.420.794.716 

Conti d'ordine 
16l.510J59.2ft 

2.231.876781 

Capitale socials L. 10 000 000 000 
Riserva legale - 268 516 821 
Riserva straordinaria • 679.219.778 
Fondi di ammortamento - 58.458 108 625 
Fondi di anzianita, previdenza'e pensionl » 55.425706706 
Fondi diversi - 3302.118 397 
Mutui - 1.208.573 293 
Min.PP.TT. (Conv. 10-3-1956 e 2'-5-1959) • 3.245.545348 
Parteclpazione Stato > 10.193.147.465 
Conti creditor!: 
— Debit! verso Fornitori * 5 01P.089.598 
— Debiti verso Diversi > 20.074.193744 
Residuo utile esercizi precedentl • ' 15.380.096 
Saldo d'esercizio > 630.359397 

Conti d'ordine 
1ft.510.959.2tf 

2.231.876781 
Total* I . 170.742J3f.04f Total* L. 170.742J38J49 

Nei settore della organizzazione gene-
rale sceglieremo tra i risultati del 1966 
I'indicazione del marcato orientamento 
aziendale nei dare sempre piii alle atti
vita della RAI un carattere tipicamente 
industriale, risolvendo nella maggiore 
omogeneita possibile gli element! fram-
mentari. multiformi. di complessa e sva-
riata articolazione del suo impegno pro-
duttivo. Altra volta osservammo come 
la produzione televisiva e radiofonica. 
pur essendo indubbiamente una produ
zione di massa (ne fanno fede le 42 000 
ore di trasmissioni radiofoniche e le 
5.000 ore di trasmissioni televisive an-
nuali) non potra mai rientrare negli 
schemi industriali di una produzione di 
serie. per il carattere irripetibile e sem
pre rinnovato di ogni singolo program-
ma. 

Lo sforzo verso I'omogenelta e tutta
via indispensabile per I'intrinseco mi-
glioramento del servizio. e per il con-
trollo ed il contenlmento dei costi. Nei 
1966 le striitture interne delia RAI sono 
state sottoposte alia piu attenta delle 
verifiche critiche. a cominciare dalle 
strutture produttive per giungere a quel
le del personate. Ouesto sforzo conti
nued con approfondimenti ancora mag
giori nei prossimi anni. ed ha come 
obiettivo finale quello di garantire al-
I'Aziendd ;1 massimo di produttivita com-
patibile con la natura del suo serviz'o 
e con gli impegni qualitativi che si ac-
compagnano alia revisione organizzativa. 
Tutti i settori onzzontali dell'Azienda. da 
quelli ammimstrativi a quelli delle atti
vita generali, sono impegnati in questo 
compito. 

Terminiamo !a rassegna introduttiva 
rivolgendoci al campo operativo piii de-
licato. che e quello dei programmi. La 
maggiore carattenstica del 1966 si rias-
sume in questa cifra: la platea televi
siva ragqiunta dai nostri programmi ha 
superato I'area dei 20 milioni di asco!-
tatori. E" una specie di grande frontiera 
vahcata. una grande frontiera di valore 
assai piii morale che numerico. sulla 
quale si debbono misurare le crescenti 
responsabilita di chi si trova a gestire 
questo pubblico servizio. allargato or
mai ai piii vasti strati della popolazione 
nazionate. II senso di queste responsabi
lita e presente in tutti noi: ci induce a 
maggiori preoccupazioni. a maggiori ri-
fiessioni. a valutazioni sempre piii at-
tente dei doverl che corrispondono ad 
una udienza tanto ampla e che mai e 
stata raggiunta in Italia da nessun mez
zo di comunicazione prima d'ora. Ne di-
scende I'impegno di conoscer* con pre-
cisione sempre maggiore come sia for
mats — nelle sue component! soclolo-
giche, nei grado della sua maturita 
culturale. negli aspetti del costume — 
la sterminata popolazione radiotelevistva 
che sta di fronts a noi: dl valutare cl6 
che questa immensa platea desidera • 

gradisce ricevere dai nostri program
mi; ma sulla base di queste indicazionl. 
al di la di esse, ci incombe soprat
tutto il compito di una civile destina-
zione dei programmi radiotelevisivi ver. 
so quegli arricchimenti e quelle acqui-
sizioni che — nei limiti dell'opportuno. 
deli'utile e del possibile — un pubblico 

servizio in una societa democratica ha 
il dovere di assicurare ai propri utenti. 

Oueste sono le difficolta. i problemi. 
I risultati, gli Impegni che hanno dato 
vita ad un onno di intenso lavoro della 
nostra Azienda. Ouesto e il bilancio ch* 
ora. nei suoi particolari piii concreti. 
presentiamo alia vostra approvazione. 

CONTO SPESE E PROVENTI DELL'ESERCIZIO 1966 

SPESE 

Settore produzione programmi 

Spese programmi radiofonici 
Spese programmi televisivi 
Spese giornale radio 
Spese telegiornale 
Spese telescuola 
Diritti d'autore e affini: 
— radio 
— tetevisione 

8772.954.502 
14.215.917.896 
4.440.979.016 
5.117.556.635 

380.017.001 

1.938 771.500 
2.944 642.113 

Settore tecnico 
Spese tecniche radio 
Spese tecniche tetevisione 
Spese laboratorio ricerche 
Spese servizi edili 

37J10.t38.663 

8 195 245.677 
13 501 267.233 

884.058 432 
1.838 545 411 

Settore delle spese comuni 
ammintstrative generali e commercial! 
Spese comuni amministrative e generali 
Spese rapporti con I'estero 
Spese servizi abbonamenti 
Spese propaganda - servizio opinioni - ufficio Stampa 
Spese relazioni e gestione personate 

24419.116.753 

13.473.588.979 
940.077.1 Of 

6.570.295700 
1321.284 267 
2595.297.644 

Imposte • Tasse - Partecipazione Stato 
Interessi passivi e partite diverse 
Ammortamenti 

Total* ( ' ) L. 
Satdo d'esercizio 

24J00.543.ett 
11.640 057.505 

499.478 742 

7.000.000.000 

105370.035359 
630.359 397 

Total* 108.600394.75f 

(*) di cui spese per il personate 

PROVENTI 

44.664702.383 

Canoni di abbonamento ordmario e specials 
Sovrapprezzi per la tetevisione 
Pubblicita radiofonica 
Pubblicita televisiva 
Introiti diversi 

24 014.232.10S 
50.462.108303 
12.068 596.49$ 
16545 075 981 
3 510 381.869 

Total* L. 108.6003947S6 

L' Assemble* ha poi confermate. In rapperto a l l * n*rmall sc*d*nx*, I 
Consiglieri di Administration* Pietro QUARONI, Luciano PAOLICCHI, Lo* 
SOLAR I • fcmanuole TERRANA, ha nominate C*nsigli*re dl Ammlnlslraiion* 
Silvio GOLZIO in sostituzion* d*l Consiglio* Alberto CESARONI dimlssionarl* 
e, preso atto della designation* a President* d*l Collogl* Slndacal* di Mor i * 
Dl PRISCO da pari* del Ministtro del Tesere, ha diftn* *»*tto Slndacl EffeHivl: 
Gaspero BERTI , Carlo FABRIZI . Anoele GIANNONE, Benlamino V IGORIT I ; 
Sindaci Supplenti: Luci* DE GIACOMO a Anlonio TORALDO 01 FRANCIA. 

II Consiglio di Amministraxion* rlwnft* soblto dap* ha canfarmate I'Am-
basciator* Pietro OUARONI President* • I ' * n . Luciano PAOLICCHI Vica 
Presidente ad h* Integrate II Comitato Oiratthra chlamanda a farn* part* II 
Prof. GOLZIO. PcHanto il Comitato Dtretthr* Hsulfa C M ! camaosto: Presi
dente Pietro QUARONI, Vica President* DE FEO a PAOLICCHI, Ammlnistra-
tora Delegato Gianni GRANZOTTO, Consfglkrl: SOLARI, GOLZIO, CASSANO, 
ELIA, TERRANA. Quasfaltima a ttato canfarmata Sagratari* dal Comitate 
Dlratlrva. 
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