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II compleonno del grande attore 

I f econdi 
ottant'anni 
di Chaplin 
L'unmo die non Im unit avu-

to un Oscar, l'uoino chc dun 
que lia dato nl cinema piu di 
ogni Hiiro — vogliamo dire 
Cliarlio Chupiin — ha com-
piuto leri gli ottant'nnni. 

Per In verila. sulla data 
osatta c Mil luogo esatto di 
nascitn, cosl come sulla sua 
A.scendonzn razzialc. qualchc 
controvorsin permane tra gli 
studlosl. L'atto regolare non 
si trova a Londra, o non si 
trova intcstnto al suo noine. 
ncH'autobiogra/la pubbllcatu 
qunlcho mino tn. lo stesso in-
torcb.sata non ha fatlo mollo 
per plucarc dubbl e incertez-
ze. Ci sono urgomenti d ie 
hanno sempre ferlto la sua su 
scettibilltn, spesso a ragione 
c qunlcho volta a lorto. Del 
rc.sto, I pcrsonaggi favolosl 
come lul hanno ben dlritto a 
qualehc porzlone dl nilstero. 

Per nnnl, nd esemplo, Cha
plin ha lasclatn credere di es 
aer nato in Fraiieia, v prcci-
snmente n Fontnincblcau Ha 

Charles Chaplin 

sompre elogiato 1 suoi ante-
natl francesl, comunque. E i 
francesi ne sono fierissimi. 
Anche se monsieur Vcrdoux 
era un assassino di donne. 
come Landru. Ad ogni modo, 
e andato a ritirarsi nel sctto-
re frnncese della Svizzern. Se 
esistesse anche un settore « in-
glese». l'avrebbe preferito? 
Ecco il problema. 

Parigi (tanto per stare in 
argomento) sta celebrando nel 
modo migliore il compleanno 
del grande vecchio. perche" da 
alcuni jjiorni vi si mostra « II 
circo». uno del suoi film piu 
divertenti e piii amari, chc 
non si vedeva in proiezione 
normale da quarant'anni. L'au-
tore era allora c nel mezzo 
del cammln » della sua vita e 
stava attraversando una delle 
burrasche piii gravl. Per le 
sue faccende personali. intime. 
l'opinione pubblica amencana 
gli era stata montata contro: 
s'intende l'opinione ipocrita. 
puritans, quella concertata c 
diretta dalla stampa Hearst e 
che. un ventennio piii tardi. si 
sarebbe scatenata nel mac-
cart ismo. 

Molte sono le opere auto 
biografiche nella camera di 
Chaplin, piii autobiografiche 
della sua autobiografia scritta-
se « II monello » ci da la sua 
Infanzia, se « L'emigrante ». e 
pot • Luci della ribalta ». anti-
ciperanno la saggia e malm 
conica vecchiaia, « II circo » e 
il film che sembra evadere dai 
problemi della societa. ma per 
spingersl a fondo nella soli-
tudme del cuore umano. per 
lambire, sot to lapparenza del 
riso. le fente inferte alia di-
gnita dell'wdividuo. Percio 
quest'opera, che speriamo di 

rlvedcre quanto prima anclie 
In Italia, e furse (|iiella die 
nicgllo splega perdu- il .suo 
autorc, nunostantc l'liUeHo e 
la Mima die il mondo non gli 
ha fatto mancare, ritenga an-
cor oggi di aver dirttto al si-
ienz.io su cerll puntl. sui quail 
.si e fatto trnppo inglusto cla-
inore 

A hen vedeie, (• quo.sto 11 
niotivo (non altrol che ha 
splnio Chaplin a rlfuglarsl in 
Svi//era, nella villa con pur-
co, ndla faiiiigliu. II danaro 
aiuta a vlvere e a irivecchiu-
re. c:'rto; e l'aniore del con-
gluntl anche. Inoltre, chl ha 
lavorato e prodotto come ltd, 
tin dalla prima infanzia mi.se 
rnbile, ha perfettamente ra 
glone cii tirare un respiro til 
sollievo, di iminergcr.sl nella 
pace. « II mondo ringioviml-
MO » — .serlve - . « i figli pren 
dono il posto del padrl, e noi 
che slamo vlssuti plu a lungo 
tirlamo diritto per la nostra ' 
struda, stac< andocene sompre ] 
pin ». 

Cia nel prolog" dl « Un re 
a New York ». in cpiello puii-
tate polemiehe verso il mon 
do moderno »in generale», 
era posslbilc accorgersl che il 
vegllardo, pur capace ancora 
di vibrare i suoi colpi alia 
societa amerlcana appena la-
sciata, comindava a diventar 
sordo uei riguardi delle nun 
ve generazlonl. Con « La con-
tessa di Hong Kong », cessa-
vn nnche la polemlca ingene-
rosa deU'esordio deU'altni 
tilm, c il regista non piii pro 
tagonista (come una sola vol
ta gli era accaduto in passu 
to, nel belllssimo ma falli 
menlare « Donna di Parigiiil 
si concedova a un progetto di 
altrl tempi. Con mlsura, con 
gusto, semprc da maestro; ma 
come svuotato dl urgeme in
terior!, troppo paclllcatt) dai 
cllina dl riposo. 

Eppuro — dice Chaplin — 
«non potrei mat andare in 
penslone», e noi gli credia-
nio. I,ui gulda tuttora l'clet-
ta schiera del gr.indi cinea-
sti che faranuo sempre film. 
flno tiirultinui respiro. Ku cio 
non v'e dubbio pnsslblle. Do-
po « La contessa », aveva an-
nunciato una commedla paz-
Ki, assurda. assolutamente 
sbellicante. Adesso, a quanto 
pare, la commedta Rll si c 
trasforniata in una vicenda 
triste, quasi in una tragedia. 
Cos I a-ssicura una delle sue 
flglle. che dovrebbe interpre-
tarla. Ma finora, i flglf altori 
di Chaplin non gli hanno dato 
le soddisfazioni che lui si 
attendovn. Appena possibile, i 
figli cvadonn dalla dorata pri-
gione dei padri. E* la legge 
della vita, forse inesorabile e. 
appunto. « tragica » per il vec
chio genitore chc, ben cono-
scendo il mondo e la sua cni-
deltii, vorrebbe evitare ai fi
gli le esperienre da lui com-
piute, vorrebbe tenerli in ca-
sa c scrivcre tanti film e tantc 
commedie per loro. 

Abituati da semprc a veder 
saltellare 1'anuco Chariot tra 
le diflicolta deH'esistenz;i. non 
possiamo non considerare la 
sua attuale reclusione come 
una nemica della sua arte, as-
sai piu della sua eta. Pensia-
mo a Vevey come a una serra. 
a qualcosa di artitlciale e di 
innaturale. Chariot, ricco e 
felice in seno alia sua nume-
rosa famiglia. accanto a una 
moglie giovane che lo adora, 
fortunato come in uno dei 
suoi « final! heti ». rarissimi 
e fortemente ironici. Chariot 
non c nial stato solo come 
ora. Probabilmente 6 da que-
sta solitudinc che gli proviene 
il senso di tragedia ch'egli 
vuol dare al film che ha in 
oantiere. Ci auguriamo che 
sia cosl. porchd d dalle cose 
ch'egli ha sempre conosciuto 
bene, fin nelle viscere. che so
no den vat i i suoi capolavori. 

Per il sicnor Charlie Cha-
p'i:n. l! giorno dell'ottantesimo 
cimipleanno lammesso che lo 
fos«e • era un giorno come 
gli a!!ri Rennsimo Ma il gior
no m cm, con dolore e con 
gioia. eg!i dovesse partonre il 
suo o -tantunes:mo film, que!-
lo dovra essere un giorno ve-
ramente « divcrso » dagh al-
tri. un g:orno :n cut egli an
cora tomera a sentirsi — co 
me ogni artista o — tremen-
damente M'.ovar.e 

Mostre a Roma 

Lorenzo Tornabuonl: < Ultimo addio », 1968 

© Riviste 

Le radici 
della rivoluzione 

cubana 

Ugo Casiraghi 

II numero speciale di 
« Ideologic » (Quadenii di sto-
ria contomporanea) dedicato 
alle radici stonche della rivo
luzione cubana (lHMU'.XW ci 
sembra di notevohssimo in-
teresse per molte ragioni fra 
cm le segnenti: 

1) Porche richiama 11 letto-
re a riflettere sull'importan-
za del complesso. ricco, fecon-

do passato storico dell'isola, 
preme.s.sa indispensabile della 
rivoluzione castrista. L'edito-
nale lo dice con parole espli-
citamente polemiehe: « Un'ana-
hsi parziale e deformatu*del
la Rivoluzione Cubana incen-
trata sull'esaltazione acritica 
deH'insurrezionalismo di pic
colo gruppo e della g\ierriglia 
avulsi dai preciso e articola 
to contesto politico, in cut si 
collocavano era servita a dot-
trinari europei quali fragile 
base pseudo-storica per equi-
voche teort7za7ioni spontanel-
stiche, in funzione della pole 
mica contro la teona e il par-
tito nvoluzionano a. Occorre 
quindi a U nstabilimento di 
un esame corretto e comples-
sivo s:a della sitnazione stnit-
turale. sia dei precedenti sto-
ric: r. 

2) Perche nel quadro di 
qucsto esame. che del res:o 
ha impegnato gli stessi cuaa-
ni durante tutto il 1968. re-
stituisce cnticamente ma -ser?-
namente e ob:ettivamente, al 
« vecchi comunisti » del Parti-
to sociahsta popolare il pos;o 
che ad essi spetta nella «tor;a 
cubana. nstabilendo fra Pal-

Schede 

Un nuovo dizionario 
B.sogr.a nconoscere che una 

del'.e fatiche p:u smprobe e 
quel'a che si assume un com 
p-.Iatore di vocabo'.ar.o. Le rs.-
g-.oni sono facilmente • am-
prens:b.!i. Si deve intenen: 
re nel campo linguist ico che 
per sua naturs . e sempre :n 
movirnerito e operare coi pro-
posito deliberato dl isolare. 
fermare e cod^icare c:6 che, 
per la sua ste&sa struttura. s! 
sonrae alia classifiraaone e 
alia normativlta: la parola 

C«rto se pu6 essere Age\o 
le «;nd:care come la paro!3 
t : debba senvere e pronunc:a 
re » e «dichiarame i valon 
grammatical: a cosl non e 
quando occorre prec:sarr.e 
« i 'uso» e il sujn:ficato So-
prattutto per il carattere d; 
e*ser.zialita che la n s p o s u del 
lessicografo deve avere e che 
puo nsch:are di rasentare .a 
•cherrjat:c:ta Da qui, la diff:-
oolta obie:tiva che e lmphr:-
d i s un lawwo del gene re. 

Peraltro. ia d:ff:co:ta e mag-
g:ore quando :1 vocabolano e 
destinato a: g'.ovan: e deve 
assoUere ms^rne al compito 
d: una mforma7:one svelta e 
sommar.a — chc nsponda 2l 
b:sogno d: una rapida con-
sultazjone — quello della chia-
rezza. della mcismta c del n-
gore In :al caso. il comp:la-
tore dc-.e operate con estre-
ma cautela per equilibrare « il 
dovere dell'essenzialita» con 
la esigenza della «funzlona-
lita ». 

Un cr. teno d: equilibrlo che 
de\e e&sere \enficato sulle 
s:ngo:e voci e ins:eme, su tut-
to :'. repertono deKe parole se 
!ez:nna:e In modo che la scel-
ta de!!e vtxri non s:a p'.etorl 
ca, c:oe d: pura e semphee 
accumulazione di segnl e non 
trascun m u n t o di chiartre 1 
< valor. » e gli « usi » delle pa
role atnvamenre presenti nel 
patnmonio l:nguistico della 
cornunita naz'onale. 

Qucsto cons:deraz:oni e al-
tre ancora ha tenuto present: 
Carli) Pa.s^ermi Tosi nel com-
pilare II d:::or.ano della lin
gua j.'.j/.vnj iPnncipato Ed:-
tore. pagg. 1?« L. 4.200). de
dicato ai giovani delle scuoie 
II vo^.rwlario comprende cir
ca R0O0U voci selez:onate se-
condo :1 cnterio di testimo-
n:are tutte le parole « che so
no realmente in uso » ma re 
gistra anche « un certo nume 
ro di parole possibili » ddro-
teca. ecc > e di parole « non 
ancora accoite da: lessicl » 

Ma forse quello che maggior 
mente distingue questo vocabo-
lano e la cop.osa presenza di 
< voci di carattere civile e po 
litico » in cui si nfietie il pro 
posito deH'autore dl aiutare 1 
giovani a « conoscere 1 c «ri-
spettare» con la tradizione 
l!ngi*:st:ca e letterana anche 
le no>tre « hbere istituzioni «. 

a. I. t. 

tro la veritii circa l'iniziale 
incomprensione fra il PSP e il 
movimento castrista. Dice Ma
rio Sabbatini nel suo saggio: 

« I vecchi comunisti dl fron-
te all'assalto al Moncada. e 
per un altro po' dl tempo fi-
no al 1!J.V7, reagirono dicendo 
che si trattava di lotte di ti-
po "putschista" e piccolo bor-
ghese.. Tuttavia, la catalizza-
zione dell'opposizione politica 
radicale al regime provocata 
dall'Escrcito Ribelle fara loro 
cambiare opimone. Alia fine 
del 1957 il PSP esegue una 
inchiesta clandestina fra i suoi 
niembri sulla opportunitii di 
partecipare alia guerriglia. I^i 
maggioranza si dichiara favo-
revole. Comincia l'associnzione 
individuate di comunisti al-
l'Esercito Ribelle. Nei primi 
mesi del 1!>.S8 Carlos Rafael 
RiHiriguez, della segretena del 
PSP, si incontra con Fidel Ca
stro sulla Sierra. Un nucleo 
di comunisti inizia la guerri
glia nella zona di Bayamo e 
un altro nella zona onerT »le 
della provincia di I>as Villjs, 
da dove si congmngera in di-
cembre con Ia colonna di Er
nesto Guevara ». E piu avan-
t r « II fatto che Fidel Castro 
avesse stabihto segretamente 
una perfetta intesa opera?lva 
con i comunist i . . . 

3) Perche. con 11 saggio 
di Antonio Melis. va alia n-
cerca delle « prime importan-
tl formulaztoni sul rapport o 
fra lotta di classe e Iotta an-
timpenalista in un paese sog-
getto al rapporto coloniate * 
presenti nel pensiero di Marti. 

4) Perche sottolmea l'im-
portanza di alcunt piii recen-
ti precursori. come i comu
nisti Julio Antonio Mella (il 
cui smdio « e ancora tutto da 
fare, nella stessa Cuba ») e Ru
ben Martinez Villena. senza il 
cui decisive apporto ideo'.o^'.-
co (leninista) e pratico negli 
anni venti e trenta, la rivolu
zione cubana apparirebbe in-
spiegabile. 

5> Infine perch6 con .a n-
pubblTaz.one di un vecchio 
ma sconoseiuto arncolo del 
famo<o etnologo cubano Fer 
n.indo Ortiz, rivela ad un p.u 
vasto pubblico un fatto stort 
co noto finora soltanto a po-
chissimi specialisti: l'esisten.'a 
net secolo scorso. di un vasto 
movimento italiano di so':dj-
neta e di concreto appoggto 
alia causa anticolonialista cu
bana, che si espresse non so
lo in :niz:ative politiehe (con 
al centro Cavallotti. Imbnan; 
Napoleone Colajannl. Ia Mon-
tesson ed a l tn democratici) 
ma anche nella partecipazio-
ne alia guerra di liberazione 
cubana. dai 189.=) al 1898 di un 
certo numero di volontarl lta-
hani. « machete In mano » co
me gli insorti * mambises *: 
una nprova emozionante del 
fatto che anche le radici del-
r.nterna7ional;smo italiano so
no molto profonde. 

Arminio Savioli 

L'amore 
mediterraneo 
di Tornabuoni 

Alberto Moiavia presetitan 
do a Homa 1 (|ii:idn djpmti 
fra il l'MKi e il li'ii'i da Loien-
zo Tornabuoni <« Il gabbianou. 
via della Fre//a T>1) w Indivl-
duu la (|iialita pnetica orlgina-
le nella iiijiacita di « sfronda 
re la realtii fmo ad arnvare 
ai nudeo della co|>pia ». 

II tenia della roppi.i e de 
gli ainantl. infuiti. e vanatii 
entrn stan/e e MI spingge, con 
una continulta d'unmagma/io-
ne lirlca die 11011 conosce di 
vaga/ionl lllustnillve « cadu-
te .sentiiiientali. Qu.ulrl tiplei, 
nel senso detto da Moravia, so 
no Un moment*) \uli!iinr, Arim 
re srriza stinut, (ih mini l>). 
yolixjni/ia nctinlo, CoiK/rdo. 
Ultimo utlilio, /.<• %i>tti(njc di 
F.li'ttru. Atnidlm, I.ti mnrtd 
anuirosd. Siiituium 

La luce mcditciranca quan 
do cucria via le ombre den 
tro una stanza sembra anche 
scavare sensiialmente nella me 
inorm La tessitura linca fra 
presente «• passato e intensa, 
.spesso il colore della fantasia 
cresce Mil colore della memo 
tin viva della infanzia. Nello 
s]>azlo, oltre ai corpi, sobri 
accennl a un ablto, a un og 
getto: ditto si fonde nella hi 
co piii dolce die un iiomo jios 
sa desiderare ainando. L'uo 
mo e la donna si ainatio o si 
sono gia mimlr tuita la luce 
mediterranea ^ su di loro; la 
carne ha un fulgore molto 
sensnale ed e incastonata fra 
forme di cose dai color! di pie 
tre dure. 

Sulle splagge gli ainantl sem-
lirano avere radici nella terra-
e. forse. il momento plastic) 
della certezza. in .senso cosrn.-
co, meglio fissato dalla solidi 
tii positiva di I'ornaDiioni. La 
esisten/a t- netta come un clot-
tolo e l'ora iiiteniimatiile ael 
sole a picco scivola via Siii 
corpi degll amanti e atTonda 
nell'oriz/onte Nello sule rlel 
Cremonmi piii solare, ia « pa 
rentesi dcll'estate » diventa tut-
ta la vita, tutto l'aniore Pit-
tura della carne, realismo fe-
riale dell'eros, « pacato poetl-
co » delle cose di tutti i gior-
ni (nel senso usato da Carra), 
ogni cosa al suo posto giusto 
con il suo colore giusto. Mas
simo splendore t imbneo del 
colore: azz.urro, verdc, aran-
cio. viola, oera. E ' su questo 
Mediterraneo che si sono af-
facciate le figure «ponipeia-
ne » dl Picasso, le famiglie im-
pauritc di Pirandello, i popo-
lani di Outtuso. 

Se una nuvola naviga nlta 
nell'azzurro. mlsurabile dall'in-
telletto, non porta tempesta 
ma il senso di menggio di 
cristallo del Quattrocento to-
scano e ferrarese, della Depo
sitions del Pontormo. Tale co-
scienza assoluta dello spazio 
non sarebbe possibile, forse, 
senza il precedente di De Chi-
rico e della « nuova astrono-
mia delle cose attaccate al pia-
neta per la fatale legge di gra-
vith » inaugurata con la pittu-
ra metafisica. Si direbbe che 
i manichini di Ettore e Andro-
maca dalla pittura metafisica 
siano venuti al mare di Ostia; 
siano usciti dai quadri per pi-
gliare carne di ragazzi popola-
ni asciamantin nelle domcnl-
che dellTtalia dei Manieristi 
cara alia rnalinconia di Paso-
lini. 

Tornabuoni ha caro pittori-
camente il colore della carne 
come Pontormo la dipinse pri-
gioniera del verde. sotto un 
azzurro di cielo che getta un 
nllarme nella sensualita con 
la sua gelida luce (luce Italia 
na intellettualizzata su pensie 
ri tedesehi di Diirer, Cranach, 
Altdorfer. Gninewald). La 
« monotonia » ossessiva del h-
rismo tende alia monumenta 
lita nelle lmmagmi in vertica-
le: qui le figure ruotano su di 
un asse, si guardano e non si 
vedono. noi non vediamo mai 
i loro voiti. La geometna DS;-
cologica, che ha U suo capola-
voro pittonco di tutu 1 tempi 
nella geometna delle quattro 
figure della Vtsttazwne del 
Pontormo alia Pieve di Carmi-
gnano. e perseguita come ob-
b:ettivo plastico da Tornabuo
ni. II ges:o rotante e del pre
sente quotidiano ma sembra 
crescere sull'infanzia. La pittu
ra e serena ma da 1'impressio-
ne che qualcosa di nuovo deb
ba accadere in quella sereni-
ta dimmagme. E ' il sinio-
mo pittonco rivelatore della 
profor.dtta abdata della poe-
sia — come diceva De Chlnco. 

La coppia. m quadri come 
l^e sp;aQQc d: Elettra e All'Ita-
ha. a volta le spalle per guar-
dare l'onzzonte che e il passa-
to storico e 1'infanzia. II torso 
delluomo e un autontrat to 
<e anche il torso nel quadro 
/.' t::o*aio e :1 poctn dipmto 
da De Chinco nel '15). I-T don 
na e un allueinante « convita 
to d: p:e:ra » con Ia £onna e 
la sia.va ma*colina- ragazza 
am.-.nte e amata degii ann: 

40, rlcorda Clara Calamal di 
«Ossessione » che Mil gret<i 
del liume, infre<ldollla, si met-
teva la giacca dell'uomo sulle 
spalle col senso della fine ad 
dosso II realismo v tin po' 
« fuori rnodii » per tin Ingan 
no ottico psirologicii. Appena 
venisse metio la « spcttialitau 
meiafislca, I'linmagine potreb 
be anche essere reahsta .socia
hsta nel gusto sovietico degli 
mini 'Mi. fra Petrov-Vodkin e 
Demeka. Anche per quel tan 
to di atletlco e di ginnico che 
e'e e che in qualche momento 
app.ire come riposo nel ha I 
letto 

Nella « profondita ubitata )• 
della poesui di qucste Imina-
gitu i due giovani guardano un 
oriz/onte di tiisf.itta (le inenio-
rie degli anni I'D e noi sent ta
mo, guardando con loro, d ie 

e l'onzzonte della liberazione. 
E questo stesso oriz/onte, fat-
tesi da parte je due figure, di
venta l'onzzonte prlmltivo del
le cosi- certe, il punto poetieo 
che ci fa sentlre |e cose attac
cate al pianeta e tenute armo 
niosamente. clscuna al suo po
sto. daU'energla dell'amore. 

Dario Micacchi 

Lorenzo Tornabuoni: « Le splagge di E le l l ra », 1968 

Stampa 

Noi Donne e il 
primo giornale 
in cooperativa 

Conferenza stampa per lanciare un'iniziativa ori
ginate che si contrappone alia concentrazione 
editoriale - Giornalisti e lettori partecipano diret-
tamente alia gestione - Ribadita la funzione di 
rottura nel panorama dei settimanali per le donne 

Come si diventa soci della 
cooperativa « Noi Donne ». il 
primo giornale in cooperativa 
che nasca in Italia? Basta ac-
quistare le quote sociali del
la cooperativa. che vanno da 
un nunimo di 1000 lire a un 
massimo di 250 000. e nempi-
re il modulo di adesione, Mi
riam Marai. direttrice del set-
timanale, nel presentare alia 
stampa l'originale iniziaiiva 
editoriale ha sottolmeato vo-
tutamente il significato di quel 
minimo di 1000 lire, che ac-
centua subito ii carattere de 
mocratico, non dl dhtc. della 
nuova forma di gestione. 

Ad essa sono infatti cinama 
ti a partecipare lettori e let 
tnci . che hanno gia risposro 
con entusiasmo e che m sem
prc maggior numero potranno 
intcrvfnire direttamente neKa 
fattura e nelle scelte del * lo
ro n giornale. Insieme a! pub
blico. nella cooperativa « Noi 
Donne » entrano o sono g:a en 
trati giornalisti di ogni parte 
politica: nell'elenco delle ade-
sioni figurano i nomi di Za-
vattim (presente alia o.inte-
renza stampa. dove s; natava-
no personalita delle issocia-
zioni femminili. parlamenian. 
rappresentanti del mondo sm 
dacale) di Jannuzzi, di Pra-
tesi, di Buttitta. di Tromba-
don. di Curzi. di Alba De 
Cespedes e tanti a l tn . 

In questo modo, « Noi Don
ne » m^ende diventare il pun-
to ri'mcontro di tutti colore 
— le donne in prima fila — 
sono :n:eressati a con*:nuare 
la battagl:a per far uscire le 
ma,-se femm:n:li dal'.a c >ndi-
z.vine di subord.nazione e d: 
:nfer:orita cuitura'.e e soc:a.e 
a cui »iino ancora cos ' refe 

L'operaz-.vine da comp.^re — 
ha .if:erma*o M:r:am Mafa: — 

Notizie 
0 Oueit'anno I'Unlone dei 
pittori dell'URSS organizzera 
eipoiiiioni in 10 paesl. Le 
prim« espoiiiloni sono state . 
quella dell'arte applicata di 
maeitri siberiani in Jugoila 
via e quello delle scultore Lu-
bova RjaVhova e dei grafico 
Anatoli Kokorin nella RDT . 
Quett'ultima e stata inau 
gurata in quest! giornl. Le 
opere dei plu important"! 
scuttori sovletici saranno in 
cluse nella esposlzlone « Scul 
tura e color! • che avra luo-
go questa estate nella RDT. 
Tra le altre opere verranno 
presentate In particolare 

quelle di Ivan Shadr (1887-
1911), uno dei fondatori della 
scultura sovietica, ed anche 
di noti maestri quali Jurat 
Mikenas, Ekaterina Belasho-
va, Mikhail Anikushin. Niko 
laj Tomsk], Vladimir Zigal. 
In Ungheria e in Polonia ver-
ra presentata una mostra 
delle migliori opere dei gio
vani pittori che sono stati 
segnatati alia espositione < SO 
anni del Komiomo! ». Uno 
scambio di mostre sara ef-
fettuato Ira la Polonia e la 
Lituania. A Riga \erri espo-
sta una mostra del manifesto 
polacco. 

e il contrario di quella con-
dotta dalla stampa fcmmmile 
itahana d ie e stata giudicata 
da Carla Ravaioh. nel suo re-
cente Iibro, ferocemente anti-
femminista sotto 1'ahbi di una 
esaltazione della femmini^ita. 
Mentre i tanti fogli dedicati 
alle donne, apparentemente 01 
diverso indirizzo ma in real-
ta tipico esempio di concen
trazione editoriale e dl « mani-
polazione delle coscienze», 
tendono a diffondere un mes-
saggio di evasione mdivtdua-
le. « Noi Donne n nafferma il 
valore della partecipaz.ione 
femminile al rinnovamento de-
mocratico del Paese ed e pron-
Ta ad accoghere e a soll^cita-
re 1 fermenti ideali e poli'ici 
in atto. 

E' cosl che il primo giorna
le in cooperativa si propone 
come esempio concreto rii 
rottura nell'attuale panorama 
editoriale. dando una r:sposta 
diretta a esigenze e preoccu-
pazioni espresse in var:e oc-
casioni. 
Contro il monopolio della 

stampa. che da una parte h-
mita il giornalista e daU'aitro 
condiziona rmlormazione per 
il lettore, viene proposta la 
gestione diretta, da parte rii 
giornalisti e di lettori. Contro 
le mediazioru mteressate, che 
onentano a senso unico il 
pubblico. si afferma :1 valore 
democratico delle scelte po-
Imche. editoriali e finanziane 
compiute :a>:eme, senza siec 
cati tra chi fa il giornale e 
en: lo legge. Contro '.a f:jura 
del g-.omalista senza potere e 
>enza voce m capuo'.o, o m e 
lo vo^'.iono gli ed.ton. M de-
l:nea la fiirura del 4:oma.:s:a 
lavoratore. ma ancne impren-
diiore deU'az:enda in cu: pre-
s:a la sua opera e m zm h-
be."3men:e espr:me il >uo pen 
v.ero. Contro, mfine, la siam-
p.i cos:dde:;a femm.nile. con 
ii suo canco di raise^na^iar.e 
e di suz.gc>:.oni individuali. s: 
r;lanc:a una batraglia che ha 
gloriole tradiz:oru per 13 li-
berta della donna ;n Italia e 
per ia sua presenza attiva nel 

presente e nel futuro del P<»ese. 
Le nume rose domande po-

ste dai giornalisti presenti al
ia conferenza stampa hanno 
dimostrato vivo mteresse per 
r.niz.a*.iv3. anche perche sono 
entrate nel dettagho, hanno 
avanzato di volta m .-o'.ta con-
sensi e dubbi, sono state m-
sorrima iin con;riDu:o di 
c idee ». Cn primo con'.nbuto 
— hanno detto Miriam Maiai 
e G:no Pallotta concludendo 
la presen'azione dei'.a coope
rativa — per un':n:z:ativa che 
ne attende a'.tn. dai giornali

sti come dai lettori. 

Rai-Tv 

Controcanale 
( . L I \ \ M KOI.1,1 - - / . « i,r 
;a imiilald drllti > .nc L i pa 
i i ' |MT(ltit,i di llinnlicrl ll'mi 
(In < ri(ili::/i;i(inr di .\ihlet" 
Fatliiri) ha \f(iiitilo un it-rtn 
l>ni'irc\^o s////e i>rn nlrnli I'm 
imittirm, i>er< lie iledicnlii i>, 
tteitimente allti slnrui dnih 
mini 1 mil iwtih Stnti liiili. 
cs-.fi ha iitjerln una nnliinle 
mole ih dull sulla inrlit di un 
malenale ih telierlnrto winftre 
motto niteressanle e. a lotle. 
di vcmionnti' hi rlln <ru or 
dinmo iilcune tmiiitniini delta 
err.i aiineola. le ^ei/uen'e w// 
te lolle operate e qui lie .11/ 
i>roihi:iinu;inol 

.Si / triitliitn. urn urn nun 
inttit. \011rall11tto di una de 
•>< rizione rarnmeete, injnlli. 
M c i errata di anah;;are le 
(im\r di eerti fenoineni, tn In 
I1H(1 fil'l lo M ll l ipil l l OlJI'tull Ii 

ea i he sfnno nella trauiia en 
1̂ del I'l'J't. Tidtaim. qne^ta 

lolla. all ai remmenli ennui 
talmeiite eltniuentt ih t>er se. 
'lie i/ut Velenearh sen ira a 
lame 1 omiirendere la so^tttn 
:a D'allrn \uirte. Hiaiiehi ha 
erdato. ,ier jorttnia. ih luzar 
dare ifiotesi .soeiolofia he del 
til>o di quelle che SKIIIIO stan 
tnslrelti ad aseollare le 1 title 
sttirse tad e.einino. i/uella se 
1 undo In i/uale la •» en ittn del 
1 onsinni » arehlie '.tain im\io 
^lll dai 1 i/usti » delle mas.e) 
Xemmeno in que ta piinlnta. 
a ihre 1/ vrrn. mum ai nun lie 
H I le r;e i i iTi i ( i*zrKi»iu nrnltnte 
(lientllro i audidainenle smen 
ttte out. dai dull inrhisi netlii 
tr<isinf,\tot;e), come f/iii'Nd 
sulla < ;ir(»<;icida mnnihalc . o 
I'altra Mil 1 heite,\i-re di till 
tt »: inn non \i pi/o iiretentle 
re die Ihamhi teniia 1 onto dei 
dirersi as,ielti di classe di mini 
lenomeno Sunn slate ceiUite 
ineeee. ceite jmrote In )>tiu> 
la cajidnhdt nan c ilata mai 
Vronunciata: \i c vrelerito par 
lure di « \in-ctilnlnri .̂ (ome 
\e In Ki)cculn;i(ine e d enn^ 
for^ennato non fos.ero cniniio 
ncnlt as^olutmiimte « naliira 

It » (/<•/ 1 ii'idalisino in quella 
in e \ln (mi il telc^pi'ltnlnri' 
'ilti-ulii ha iitioidto in cer'e 
de ( ruiont e. %ni>mtHilitt. m 
m i l ddti e in lerle iTiniiurjnu 
'11 iirilta di tin \i .tenia londn 
In snlli) sj 1 idtaiiienln ilrH'11'in.'i 
du parte ih'll uomo 

Meunt dei inndi.-i e delle te 
\limin)ian:c 1 ttiitt euino effti u 
1 1. atthn tnn.'ii tnsianifirnnii 
lined', erano le dtclnarazumt 
<un paio) dealt IIIUTI iitnti 
D'altra pinte. la didrunnnr d> 
'luesto ilncumentdrto apjinie 
nudtosto disi'tiuate (In «) e 
1 oiislalaln am he tn qtir^ta 
imnlata. 1 lie pure, i nine nh 
tiidino rletln cia partirnlnr 
mente malaria) prnhahilmcn 
le no dent a dai fdtln 1 tie vel 
prniinimmd .1 01 riippinuimni 
t'lippaili) della HIIC e I'imp'i 
s,td:inne della TV tlnliann 

• • » 
\ K C M K O I . ( ) ( ; i \ - l . 'Nppnxin 

tl lllle .SJM'WI. MCI MIOI .MTI'I.'I, 
') un'nnpt) <ta*ionc che \t pn 
trcltlie detinue an hcnlonicu 
ripico it pc.-ja dedn (tin n'tii 
rteduinne della tamo d \nln 
tiiijid di Vtllnrini. \ ineru in 1 
I'na intent (a can I'fditnre 
liiimpiuui. ah tine dnhiind.-n 
111 ill criltci. un pato di imttu 
te totle dd iiit'tnlerii In lelei > 
situ dello 'test) Yittnrini que 
\to era tutto Chc coin «| n 
lehhe fiotutn tare di piu tru 
dizuxidle. di view .liimilniilp' 
F. <i>'i appunto. / ' \1nr1 ic^ri 1 
e sltila risioperta e lonimci 
laid come w •! Irnlln-isr ih 
nil pcjzn da mil en Ci si \m 
let d ' ertire di \meri( iin.i pi r 
ilium f m e nlmenii un ih < or •> 
sul rnpportn tra Itnhn r> Stati 
I mti ten e map'' Si pnti 1 11 
inilaaare Mil main m 1 m nipp 
1 11101 mil iiitidn dim que la n" 
lolaaia'' St sarehhe potato tai 
lo «•. tot .<•. lie nrehhe I enu 
In funrt qiialelie .punto niei.'i 
n aputo Va /'Npprixlo vnn ri 
tiene dt diner uscire dai hi 
nan tnntn a milt 1 da rrrti to 
nh trtlentn 

g. e. 

Programmi 

Televisione 1 
12.30 SAPI.HF. 

- I piipnll prlniltlvl -, a riira rll Fnlro ( juil lr l ( | . ptintalai 

13.W IN A U T O 

Tro sri-vlrl: « la culil.i In at i tnm.nl . i •; « II m l t r l l n m l 
r r m c o t l o »; « II srRi iaUlnre dl (llri-ziiinc . 

13.30 T E M i O l O H N A M : 

i7.oo ii, T I : A T « I N O m.u GIOVKIH* 

I sncnl dl Krnrslo dl Ouliln si.icn.irn 

17,30 TKM.OIORNALK 

17,13 t.A TV DEI KAOAZ/. l 
Trlrspt. clnrRlnrn.-ilr del rana/ / l 

18.15 Q L A T T K O S T A G I O N I 

I..-I Ir.-ismls^lonr sar.) i l i i l lrat. i al p r o h l m i l clr-l l . ih . ir i" 
nia non c r n l l a m n chr ell atiiori s iano nmlail a Klrarla a 
HaitlpaRlla, | r» le ta l iarchlnr In .iKitarloup 

19.15 S A P E R E 

IJ« matrr la v lvrntr ». a cura ell r i lancarln Ma<.lnl 

19.15 TELEGIORNAI.E SPORT. Cronarhp Itallaiip. 0 B e | al par-
l a m c n t o 

20,30 TELEGIORNAI.E 

21.00 IL KILLER 

Trlrf l lm SoRcrl lo e srcnrKRlatura dl Il lno llartnln Partr-
s.ino Tra RII l i i trrptrtl Panto Vl l lacc lo Valrni lna f u r i r s r 
Albrr to l . lonrl lo . La stnrla. chr a \ ra al lrr dur puni . i lr ln-
Icndp trattarc In ch lavp satlrlra pprsonaccl r c m r drl mon
do del la pircola Induslr la nrlla « civiltA ilrl r o m u m l », 

22 00 TRIHLNA POLITICA 

23.00 T E L E G I O R N A L E 

Televisione 2 
10,00 FILM (prr Mllano e zone coUrEat*-) 

19.00 S A P E R E 

Corso dl t rdr tco 

21.00 TELF.GIORV \ L E 

21.15 A CUE GIOCO GIOC1I1AMO ? 
Q u i ! prr^rniaio da Corrado 

22.30 ORIZZONTI DELLA SCIENZV 

Sono In procramma dup « r r v u l : unn sul prnhlcml ps iro-
locirl d r l l ' i m r c c h l a m r n i o . un altro siillp risrrve dl a r q a a 
po iahi le 

Radio 
X \ Z I O N \ I . E 

GIORNALE R \ D I O : ore 7. R. 
10. 12. 13. 15, 17. 20. 23. 

6.30 Corso dl l ingua francrsr 
7.10 Music* stop 
8.30 Le canzonl del mat t ino 
•".oo I no»tri flRll 
9.06 Colonna mu»lcale 

10."3 I j Radio per lr Sruole 
10.15 Lr ore del la mtisira 
II.oo I J nostra «alnte 
11,08 l"n d U c o per f r s t a t e 
11.30 Trnore Gianni Ralmonrll 
I2.0S Contrappunto 
13.15 I j i corr ida 
11*0 T r a « m t « l o n l rr-sionall 
M.I5 Zihaldone i ta l iano 
15 15 I noMrl snccess l 
IS 00 P m e r a m m a p«-r I r a c a / / l 
lfi.30 S i a m o faril ro«i 
17.05 Per vol c i o i a n i 
1* 13 La Pa*qu.» di J v a n . di 

I .rone Tolstoi 
S9.30 I una-parrk 

20 15 I'n d x r o per Testate 
21 00 Cnnrerto 
21.10 Orchestra 
22.00 T n n u n a polit ica t nnfe-

renza s tampa df l M»>I 

S E C O N D O 

GIORNM.F. R A D I O : ore fi 30. 
7.30. 8,30. 9 30. 10 30. 11 10, 
12 15. 13.30, H.30. 15.30. 
IS.30 17.30, 18.30. 19 30. 
22. 2L 

* 00 Pr ima dl cominc lare 
7.10 t n d isco per ITstate 
7.13 Rl l lardlno a t e m p o di mu

s i c s 
8.10 l"n disco per Testate 
9.15 Romant ic* 
<*.<• InteTlndio 

1000 I m e r a s i c l l o s l . a n n i 2 0 . 
10*0 Chiamato Roma 1131 
12.20 Trasmiss ioni rcc ional l 
11 00 Parol l f l r lo G. .1 G 

13.13 Mllva prrtrnta: PtrtHa 
dnppia 

I I 0 0 l u k e - h o v 
11.15 >u c t i u per 11 penta -

15.00 La rassecna del disco 
15.18 \ p p u n t a m e n l o con P u c c i 

ni 
15 35 Mus ics -}- Tratro 
17.10 I n d i sco per Testate 
17 35 Cla-sse Unlca 
18 00 A p e n t l s o in mns lra 
19 00 l"n cantantc tra U folia 
19 50 Punto e \ i r c o l a 
20.00 Fuor ie loro 
2">.ll Carcla alia s o c e 
21 00 Italia che lasorm 
21.10 • Ascanio • 

TI .RZO 

8 10 I l envenuto In Italia 
"> 10 \ . Dvorak 

l o o o Concerto dl aprrtura 
11 15 I Pornu »infonici dl Ri

chard Strauss 
12 oo Tast iere 
12 10 I n i v e r s i t a Intemazinnale 
12 20 CiMlta s trumrnta le Ita

l i a n s 
13 00 Intermezzo 
i ; 00 Voci di t en 
11.30 Ri tra tm <li 

Orff 
15.30 II disco in se tr ina 
16.15 Musiche d ORCJ 
17.00 Lr oplnl . ini de^ll altrl 
17.10 Tre llhrl al mese 
17 20 Corso di Uncus francese 
17.15 I. Perosi 
18 00 Not iz ie del Terzo 
18.15 Quadrante ernnnmico 
18.30 Musira Irccrra 
18.15 P a t i n a aperta 
19 i> Concerto di oeni sera 
I">.%> In I t a l i a e all r s t e r o 
20 10 • Frnani • musira di G u-

seppe Verdi 

e dl o j f l 
a m o r e . Carl 

VI s F G W I . H M O : • F r n a n i . di Giuseppe Verdi (Radio Terzo 
ore 20.10) . Sot to U dlrczinne dl Glanandrea Gasazzenl e*n-
tano. tr» (11 al tr l , Bruno Preredl , p e t e r Glossop, .Montaerrai 
Cahalle. 
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