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Saggi 

Un'opera di Enzo Rava 
e Giuliana Dal Pozzo 

Le donne 
nella storia 

d'ltalia 
Gli ultimi due secoli di vita ilaliana rico-
stroiti attraverso la partecipazione femmi-
nile alia vicenda nazionale - Da Eleonora 
Fonseca Pimentel alle donne della Resi-
slenza - 1811: il primo divorzio italiano 

Fotografia 

Probabilmente l norm di 
Angela Maria Francesca De 
Angolis e di Pasquale Pau-
ciilo non dicono nulla a nes 
suno, tranne — forse — a 
chi in questi mesi si sta 
occupando dell'introduzione 
del divorzio nella legisla 
zione itahana E forse an-
che tra questi non sono 
rnolti coloro ai quali i due 
norm richiamano alia me 
mona qualche coia Non e 
una grave lacuna, anzi, non 
fe neppure una lacuna An
gela Maria Francesca De 
Angelis e Pasquale Paucil-
lo sono l primi coniugi che 
abbiano dworziato in Italia, 
accadde piu di un secoto e 
mezzo fa, quando sull'onda 
rinnovatrice della Rivoluzio 
ne francese anche nel re 
gno di Napoh fu introdotto 
il divorzio e la prima sen 
tenza di scioghmento del 
vincolo matnmonialo fu pro 
nunciata il 17 apnle 1811 
eu richieata, appunto, del 
Faucillo e della De Angelis 

Poi la repressione borbo 
nico - papista fece cadero 
quella legge e quindi 1'epi-
godio ha un sapore — es 
senzialmente — di cunosi 
ta, anche se si ncava da 
esso la spiaccvole consape 
volezza che l'ltalia pre-nsor-
glmentale camminava — 
sulla strada della civilta — 
a passl talvolta piu rapidi 
di quella repubbheana di 
un sccolo e mezzo piu lardi 

La carattenstica dell'ope-
ra di Giuliana Dal Pozzo ed 
Enzo Rava (« Le donne nella 
gloria d'ltalia >, due volumi 
rilegati in tela, 882 pagine 
formato 20 x 30, editi dal 
Calendano del Popolo, lire 
18 000) 6 propno quella di 
avere raecollo una miriade 
di episodi, aneddoti, pagine 
di storia e di costume che 
ncostruiscono gh ultimi due 
secoli di vita itahana attra 
verso la partecipazione del 
le donno ad ogni momento 
della vicenda nazionale. da 
Eleonora Fonseca Pimentel, 
impiccata e lasciata per tre 
giorni in piazza del Mcrca-
to dopo la caduta della re 
pubblica partenopea, fino al 
le donne della Resistenza e 
a quelle che in questi ven 
ticinque anm hanno contn-
buito al progresso della Re-
pubblica 

Non sono biografie — un 
imghaio di pagine di bio 
grade stroncherebbero il 
pubbheo mdifferenziato al 
quale questi volumi si n-
volgono — e non sono epi 
sodi «edificanti » da pub-
blicistica femmimsta sono 
due secoli di vita ridescnt-
ti attraverso la presenza 
femminile in un mondo in 
evoluzione* perche- alia for-
ca di Eleonora Fonseca Pi
mentel o al supphzio di Lui-
sa Sanfehce si mescolano 
gli usi, le mode del vestire 
o del pettinarsi (gustosissi-
me, sotto questo profile le 
mnumerevoli stampe dell'e-
poca e, man mano, le foto
grafie che perraettono di n-
L'ostruire ambienti, rapporti, 
civettene), gli amon di La
dy Hamilton e le passion! 
di Giuseppe Verdi, il peso 
di Anna Magnani in un de
terminate momento della 
itoria del cinema italiano e 

il sigmficato e le conseguen-
ze della morte di Wilma 
Montesi 

Una partecipazione alia 
vita nazionale ostacolata e 
spesso rifiutata (persmo 
Rousseau e Mirabeau teo 
ri7zavano l'« infcriorita fem
minile >) e tuttavia impo 
sta non e senza sigmficato, 
rilevano gli auton, che sia 
stata una donna — la sena 
trice Merlin - a far chiu-
dere le case di tollerarza e 
non e senza sigmficato che 
Fianca Viola sia pratica 
men to passata alia storia 
del costume italiano per es 
sere stata la prima ragaz 
za ad aver avuto il corag 
gio di rifiutare le « nozze 
riparatnci » imposte in no 
me di un assurdo concetto 
dell'onore Semmai viene 
fatto di accostare questi 
due element) — il divorzio 
PaucilIoDe Angelis di cen 
tosessant'anni fa e il perma 
nere, ancora oggi, del con 
cetto deile «nozze ripara 
tnci» — perche la civilta e 
il nspetto della personalita 
umana non hanno fatto, 
sotto questo profilo, molto 
cam mi no 

Ne — d'allra parte — ha 
fatto molto cammino l'abi-
tudine dei benpensanti di 
giudicare dall'aspetto este 
riore, dall'abbigliamento o 
dalla lunghezza dei capelli, 
la < pencolosita sociale > 
degh individur oggi i ca
pelli lunghi conducono au 
tomaticamente a due giudi 
zi, uno politico e uno mora 
le: politicamente chi ha l 
capelli lunghi e un rivolu 
zionano, moralmente e un 
vi7ioso pervertito nel quale 
spansce ogni differenza con 
l'altro sesso Giuliana Dal 
Pozzo ed Enzo Rava npor 
tano brani di Iibri, di gior 
nali dell epoca dai quali ri 
sulta che alia caduta della 
repubblica partenopea veni 
vano guardati con eguale 
sospetto gli atleggiamenti 
oppostr i pantalom lunghi 
(anziche le «polpe») e i 
capelli corti; ed ancora una 
raccolta di barzellette de 
gli anm venti, quando le 
donne cominciarono ad ac-
corciare l capelli ed l ve 
stiti « Canagha — dice una 
moghe al marito — hai un 
capello sulla glaccal > e lui 
si scusa' « Ma non e mica 
di donna! » E lei: * Come 
no, non vedi che e corto? • 
E ancora; e'e folia in una 
piazza romana, un passan 
te chiede ad un altro' • Che 
cosa accade? • Risposta 
« C'e una donna vestita da 
donna » 

Ecco: nell'evoluziom del 
costume ha percorso piu 
cammino la donna che l'uo-
mo, forse perche la donna 
vemva da piu lontano, da 
una condizione di inferiori 
ta liberandosi dalla quale 
ha dato via libera ad ener 
gie che 1'uomo aveva intan 
to in una certa misura lo 
gorato Sul piano aneddoti 
co, della cunosita, del « gior-
nahsmo » (inteso come sool 
tezza di Iinguaggio) questo 
* Le donne nella storia d'l 
talia » ne e una convincen 
te testimomanza. 

Kino Marzullo 

Firenze cento anni fa 
Una splendida raccolta di immagini della citta nell'Ottocento che merita-

va un commento critico moderno sull'ambiente sociale popolare e artigiano 

Programmi Rai-Tv 

Piazza Santa Maria Novella in una tipica fotografia di VHtono Al inan. Dal centro della famosa piazza dal 1873 partiva II 
tram che portava atle Casclne e a Peretala- La bella costruzlone di luci e ombre realizzata dal fotografo ha dato all'imma 
gine quella strana qualita metafisica che ritroveremo, mtorno al 1910, nei quadri dl Giorgio De Chirico con le piazze d'ltalia 

Schede 

II Rinascimento: 
letteratura e 
realta storica 

Nella collana «Studi Cntici» dalla Nuova Italia Walter 
Binm ripropone 1 « Saggl sul Rinascimento » (Firenze, pagine 
677 L 3000) di Rdftaello Ramat, il compianto cntico fiorenlmo 
pento prematuramente anm fa mentre era intensamente im 
pegnato nella attivita di studioso e di politico militante 

Gli ((studi n, che Binm raccoglie, erano stati gi& pubblicati 
da Ramat Era il 1950 e ii 1963 (tranne gli « Appunti su Gli strac 
ctovi » del Caro [mora inediti) qui sono ordinati in un discorso 
che segue tutta la parabola dell Umanesimo Rinascimento, dal 
primo affiorare della nuova sensibillta in Petrarca e in Boc
caccio alia sua carattenzzazione nel Pulci e nel Poliziano, alia 
sua massima affermazione in Machiavelli sino alia esplosione 
della ensi nel) anarchismo grottesco del Folengo e nella dis 
sociazione drammatica della coscienza del Tasso 

Per una piu approfondita analisi della fase culminante della 
civilta rinascimentale Bmm avrebbe forse potuto aggiungere 
almeno qualche saggio de) Ramat sull Anosto Tuttavia, questi 

npubblicati descnvono una panoramica orFanica e assal per 
suasiva della civilta letterana del Rmasci. <ento. 

Come opportunamente ricorda Binm Ramat si colloca nella 
prospettlva critica aperta da Luigi Russo, ma in lui si fa sem 
pre piu pressante l'esigenza di verificare il propno discorso 
ciitico sulla realta storica relativa alle opere da esammare e 
sempre con la volontk di rapportare a quella realta la specifica 
individuality tiello scnttore studiato II quale e per Ramat 
sempre la coscienza di una « situazione » storica Compito del 
critico e di accertare i modi e i termini secondo i quali den 
tro quella « situazione » lo scnttore opera 

Per esemplilicare con tl saggio che qui compare per ta 
prima voita, ecco come il cntico conclude iJ suo discorso su 
gli «Stracciom n « Annibale Caro non hs — ne" la ha piu il 
suo tempo — la tempra tragica de) Macbiavelli 1 grandi pro-
blemi contemporanei non sono il rovello implacabile della sua 
mente e della sua anima, aneb'egh come molti intellettuali 
della sua generazione accetta si rassegna pur senza chiudere 
gli occhi (.. > lo penso che a queste cose s abbia a por mente 
e non solo ad astratte virtu di letterato studiando le ideahz 
zazioni stilistiche de) Caro, cloe ai rapporti tra la letteratura 
(..) e questa materia viva di cul si nutre la sua espenenza 
( ) per cui il Caro e esemplare figura di scnttore d'un tempo 
di ensi subita piuttosto che atfrontata e sofferta » 

a. I. t. 

Conuegni 

Una settimana di manifestazioni a Bologna dal 24 febbraio 

Cultura e vita a Cuba 
Dal 2A febbraio al 4 marzo 

si terra a Bologna la * Setti 
mana d'amicizia Italia CUDS > 
La < settimana *. orgamzzata 
dal Centro erailiano per le re 
lazionl cultural] con I'estero e 
daU'Associazione di amicizia 
Itaiia-Cuba che ne e promotn 
ce, in collaborazione con i \m 
basciata di Cuba ID Italia ha 
il patrocmio del Comune e de) 
I Ammirustrazione provinciale ds 
Bologna 

Le manifestarioni cultural! s 
svolgeranno secondo questo in 
lendano 

24 febbraio ore 18 - Inaugu 
razione della Mostra a Palazzo 
ft& Enzo dedicata ad alcuni 
as petti della vita cubana (espo 
sizione di manifesti su term di 
carattere lnterna?ionale di vita 
interna, culturab e cinematogra-
M ; mostre fotograflche, libri, 

artigianato francobolli, disch) e 
tabacco) — Ore 19; Proiezione 
dei documentan < Hanoi Mar 
tes U> di Santiago Alvarez, 
* Accampamento 5 Maggio*. 
< Madina Boe i dl Massip 

25 febbraio ore 11 30 - Visits 
a Marzabotto 

26 febbraw ore 16 30 - Con 
terenza di Alejo t arpentier ad 
-ietifi cullurale dell ^mbascnala 
di Cuba in Francia sul tema 
i t ti )ra e realla dp lMmenia 
latirid J 1 a conferenza avra 
liiufio rell-i sede dell Universi 
(a ed e orcari!z?ata dall Istitutc 
di lingiid •spifinola della Facoi 
ta di Magislero 

27 febbraio ore 19 — Proiezio 
pe del documentario < Guerra 
olvidada » dj Ssntiaeo Alvarez 
e dei seguenti notiziari" n 407 
(dedicalo a Debt ay) o 409 (L'A-
fnca in lotta contro U colonia-

usmo, n 46i (la totta dei gio 
varu contro la gueira ael Viet 
nam) 

1" marzo, ore 10 — Proiezio 
ne del film * Primera carga al 
machete» e del documentario 
€ L B J > 

3 marzo ore 1& — Proiezione 
dei documentan i Cosl divenru 
maestro > e « BaltaRhe di un 
anno * (sulla campiRna d) al 
l ]lni / / i7ione) 

i marzo ore IS St) Confereu 
za del «uR balvddoi Vilaseca 
^mbdsciHlure del ii Ki puhblica 
di Cuba m Italia iti! tema * La 
canna da 7ucLhero nella stona 
di Cuba Impegno per il 1970 
dieci miLoni di tonnellate di 
zucchero > 

Saranno present! a Bologna 
) Ambasciaiore delU Repubbb 
ca di Cuba m Italia Sig Sai 
vador Vilaseca, 1 Ambaiciatore 

della Repubblica di Cuba pres 
so la Santa Sede, dr Luis Am a 
do Blanco lo scnttore Alejo 
Carpentier, aadetto culturale 
della Repubblica di Cuba in 
Francia e numerosi altri rap 
presenlanti dell ^mbasciata cu 
iana pre^so il Qumnaie 

Mel corso della seUnnana le 
personalita cubartt present] a 
it)lt)Hna avranno intonln con It-
iuUinia del Comune e deM Am 
ininî Li H/uiriD provinciale coi 
il reltore e akuni dotenti urn 
vein tan con gb urbamsti per 
una illustrd/tone dei problem! 
connessi alia salvaguarriia de) 
centro slonco in relazione alio 
=>\iluppo di una citta moderna. 
con la cooperativa dei foimciai 
di Bologna e enn la cooperativa 
di prodt.i7ione agncola e di tra 
ifoimazione di Rav«.ina. 

Da qualche tempo e diven 
tata una moda pubblica re tl 
bn con vecchie ujtograiie di 
ambiente E quasi un ntor 
no al passato mtf sc come 
nostalgica scorrmando m un 
mondo che non ci appartie 
ne piu quello dei bisnnnni 
del nonni delle -nnoline drl 
le carrozze e del tram s ca 
valli 

E' una moda che precede. 
di pan passo, con le ricer 
che che sono state portaie a 
termme m questi ultimi anm, 
sui vecchi maestri della f̂> 
tografia itahana dell'QOD gl* 
Alinari, 1 Brogi, i D'Alossan 
dn i Cucciom i Negri per 
non citarne cbe ileum A 
fianco di una serle di mo 
sire realizzate con le vecthie 
foto di questi grandi artigia 
ni deli'immagine JTt'ci, so 
no stati pubblicati anche libn 
di estremo interesse nej qua 
li si cercava attraverso i im 
magme fotografica ai rico 
struire, pezzo per oe?70, una 
societa, un ambiente, un mon 
do letterario e cultn-ale the 
documentasse in modo se 
rio, i legarm fra 11 passato e 
il presente 

A fianco di quea'e in'aia 
tive mosse da intenii stori 
camente e politicamente r-fn 
precisat) ne sono stale por 
tate altre dl minore nlie1 o e 
impostate in modo piatta 
mente rievocativo ^nz^ al 
cuno sforzo se non quello di 
prendere un bel mucr-mo di 
vecchie fotografie e pubuli-
carle con il preciso mtentn 
di suscitare solo nnstnlgie e 
senz:a nemmeno ac^nnare 
brevemente a ci6 "he I'lmma 
gine fotografica ha rappresen 
tato, In un penodo nel qua 
le si preferiva ancora 1'oleo-
grafia alia realty 

Ci pare che questa un un 
po' la strada scelta dall'edt 
tore Bonechi di Firenze clip 
ha pubblicato un libretto in 
titolato «Com'era i^renze 
100 anni fa » con tenti di Eu 
genio Pucci Si tratta di un 
libretto perfettamente ^-atn 
pato ad un prezzo ^ccessibi 
lissimo e che raccoglie de 
cine e decine di fotografie 
scattate da Vittorio Allnan 
senz'altro uno del piu ?rao 
di maestri che la fotoeraria 
ItaJiana abbia mai avuto Chi 
non conosce le vecchie rote 
grafie di Alinari si troverft 
di fronte ad una ffera e am 
pria rivelazione Chi mvpee 
aveva gia avuto occaaiono d 
vedere il lavoro del ^rande 
fotografo fiorenttno -imarra 
un po' deluso propno per 
quella mancanza ii ana 
lis) della quale parlavamo pn 
ma 

Nel llbro per esempio non 
si e fatto un minimo sfor 
zo per far conoscere almenr 
la figura di Vittorio <UnarJ 
che in fondo con le sue foto 
grafie e il vero lutorc rte\ 
volume Alinari fu oarfe uve 
grante della Firenze colta dl 
quegli anm e ammatore rti 
quel mampolo di ir^isri scrit 
tori cartografi ?eogr*fi s 
studlosi che ranta parte eb 
bero nel formare la elite 
tecnlca e artistica dalla nuo 
va capitale del regno Ore e 
uero che le sue rotoex*'"5 dm 
le strade di Firenze del pa 
lazzo del mercato vecchlo af 
lascinano Come £ •Utr^rran 
to vero che queste vecchie 
Immatini riempiono gli OP 
chi e shnlscono per tl 'ore 
nltore e per la misura "hp 
riescono a darci di un altro 
tempo e d) un altro momen 
to storico Non si nub oero 
prescindere dal fatto cbe gf 
artigiani che si inrmverion-
in alcune istantanee 1 renaio 
U, i bottegai ie lavamiaie 
sul greto dPlJ'Arno rrano DPT 
sone con problemi d> vift- c 

il sopravviwenza 

Proprto pubblK^nrtc ' mi 
c stato fatto tins larte i d l ' 
rnto dl \/innrlo *hmn ss 
rebbe nasialo tor1;? iacc- n 
tare la storia di •> JI^UJ Upl 
fo artigiano fiorennno jei 
rendere Is misura di un im 
blente di tutta un'epoca e 
per dar conto, cosl facendo 
anche della vita e del la
voro di tutri ati altn artigis 
ni della clttb Pu prop-io All 
narl, per esempio, insieme B 

Carlo Brogi al Mante^dzza 
alio scnttore Ferngni (Yonk), 
all allora direttore ieile oft) 
cine Galileo e a tsriM a.tr 
peisonaggi della Firenze ^api 
tale a dar vita alia Societa 
totograiica itahana diventata 
poi nota in tutto il rcnndo 
come la piu vecchia so iota 
di fotografia in Italia 

I ntor no a questa prima so 
cieta si radunarono ui segrm 
to, i « lavoranti fotografi» che 
costituirono una specie dl le-
ga operaia e perfino f mac 
chiaioh che furono aiutati e 
divennero amici propria di 
Vittorio Alinari, mecena^e pa 
ziente e uomo dl vasta cul 
tura 

Sempre a Firenze e nem 
pre per volere dello ^tesso 
gruppo si tenne, piu tardi, il 
secondo congresso nazi»inaie 
di fotografia, nel corso del 
quale furono poste le ot\v 
perche anche l'ltalia utilizzas 
se 1'immagine totograiica nsi 
le ricerche »tnogralicne cc 
ciologiche e scientiflehe Pi 
renze fu m quegli anni anoh> 
al centro di ricerche °d ssn«-
rimenti di grande live lo an 
che sulla base del lavoio che 
si andava svolgendo all'mUr 
no delle Officine Galileo e ai 
I'lstituto geografico military 
nel campo dei teleobiettivi e 
degli apparati di nlevazio 
ne cartografica Di tutto co 
sarebbe stato giusto alnvmi 
accennare propno pubbiican 
do una raccolta di fotogra 
fie dell'AHnari che fu sem
pre al centro di queste inl 
ziative e di queste ricerche e 
che riusci a mettere insie 
me, per I'archivio delia sua 
« Casa » piu dl 70 mila foto
grafie di ogni angolo d'ltalia 
Si tratta, quasi sempre d< 
fotografie dl grandissinta (oi 
za e dl un ngore tecnico en 
cezionale 

Alinan era in particolare, 
un grandissimo maes*rj oeije 
nprese dj architettura, di mo-
numenti delle ampie olu^zt 
fiorentme e dei palazzi d\ pie-
tra serena dal magnifico bu 
gnato Invece il testo di a Co 
m'era Firenze 100 anni fa » si 
lirmta solo ad alcune som 
mane indicaziom in pnpo 
sito tutto teso, invece, a rinno-
vellare la leggenda del fioren-
tmo scanzonato e K spirltac 

* 

cio» Non si trattava, lnten 
diamocl di senvere una en 
nesima storia della CoeogiR 
fia o una cronaca dl vita del 
la fatniglia Almari, ma di te 
ner conto, utilizzando 1'irama 
gine fotografica, proprio cib 
che la fotografia sigmtJcb an 
che nell'ambito della culturt 
florentma accennando nel 
contempo. al contributo date 
dagli Alinari alia storia delln 
fotografia Itallana 

Per 11 resto cbe dire? Dei 
le foto degh Alinari si puc 
solo ripetere per I'ermesmif 
volta che si rratta di Imma 
gini stupende vive e inteo 
samente immerse neliB tritt 
cittadina 

Veramente straordinar f 
quelle delle lavandaie al la 
voro sotto 11 Ponte S Trim 
ta quelle scattate alia xentf 
alle Cascme o in piano cen 
tro Straordinarie anche <ju« 
le del Ponte alle Grazie, de 
Mercato Vecchio e lei Lun 
Karno Amerigo Vaspucci i 
iiscorso chp abblamo Ea'r 
sulla impnstazione li ton i 
del Hbro non mole ivir.a 
mente negare i mteresst d 
questo « Com era Pir^n/e 101 
anni fa» che ae noD altro 
ha il pregio di mettere a DOT 
tata dl vists le istantanee d; 
Vittorio Alinari dawero un 
maestro tnsuperato deila fo
tografia italiana dell'800 

Wladimiro Settimelli 

TV nazionale 
9,30 Lezloni 
Inglese Storia apphcazio 
m tecruche Letteratura 
greca, chimica 

12,30 Antoloqia di Sapsre 
Terza puntata di Le ore 
dell uomo 

13,00 Oggi cartonl ammati 

13,30 Telegiornale 

15,00 Replica delle 

Lezioni del mattino 

17,00 Poly e le stelle 
Tele l̂m per l «piu piccini* 

17,30 Telegiornale 
17,45 La TV dei ragazzl 

Spazio rotocalco dei DIU 
giovam 

18,45 La tede oggi 

19 15 Sapere 
Seconds puntata di Un 
secolo di industrus in 
Italia 

19,45 Telegiornale Spon 

20,30 Telegiornale 

21,00 La trappola 
del conigbo 
Teledramma della sene 
del t teatro televrsivo ame-
ncano» scntta da James 
P Miller e diretta da 
Ciaudio Fino E ancora 
una meditazione sull uo
mo medio amencano (ma 
degli anm 50) Interpre 
ti Carlo Cataneo Ros 
sella Como Warner Ben 
Uvegna Franca Nub 

22,05 Oentro II Giappone 
Prima puntata di una in 
ctuesta in tre tempi di 
Francesco De Feo che 
dovrebbe svolgere una 
anali si sulla situazione 
economico politics del 
Giappone d oggi 

2300 Teleqiornale 

TV secondo 
19,00 Corso dl Tedesco 

21 00 Telegiornale 

21,15 Rischiatutto 

22.15 Ritratto dl 
Orson Welles 
A integrazione del ciclo 
del grande regista amen
cano - ancora in via di 
svotgimento — Eirnesto G 
Laura presents (con la 
collaborazione da France
sco Matbob) un «ritrat
to > che tllustrera i tempi, 
I mom e le ragioni delle 
Dn»du7ioni dell autore 

Rossella Como 

Radio 1 
Giornale ra^lio ore 7, £> 

10 12 13 14 15, 17, 20 
23 6 30 Mat tut ino mualca 
ie 7,10 Musics stop, 7,43 
Carte danzante 8 30 Le can 
*oni del matt ino 9 Voi eO 
lo 11 30 La Radio oer i« 
Scuole 12 10 Contrappunto 
12 38 Giorno per g i o n o 
12 43 Ouadnlogl io, 13 15 
H primo e ( ul t imo 14 16 
Buon pomenggio 16 Pro 
gramma per i ragazzl, 16,20 
Pei voi Qtovani 18 Arclcro 
naca 18 35 Italia che lovo 
ra 18 45 Un Quarto d'ore di 
nov ta 19 05 Giradiseo 

19 30 Luna park 20 15 LB 
visita meraviglioso 20 20 U i 
Festival Intemaslonale della 
canzone di Rio de Janeiro 
i 2 55 II medico per tu t t i 

Radio 2° 
Giornale radio ore 6 25 

7 30, 8 30 9 30, 10 30 
11 30 12 30 13 30 15 30 
16 30 17 30 18 30 19 30 
22 24 6 Prima di comlncle 
re 7 43 Bil iardino a tempo 
di musica 8 40 I pro t agon I 
sti 9 Romantics 10 Con 
Momoracem nei cuorc, 10 35 
Chiitnate h.oma 3131 12 35 
Questo s i , questo no 14 05 
Jukebox, 15 L ospite del po 
menggio 5 03 Non tut to 
ma di tu t to 15 40 Bert 
Kaempfir t e la jua orchestra 
16 Pornendiana, 17 55 Ape
r i t ive in musica 18 40 Stase 
ra siamo ospit i di , 18,55 
La ciessidro 19 20 < Come lo 
vi ho umato », 20,10 Ferme 
la musica 21 Cronache dei 
Mezzogiorno 21 15 Novlta 
21 45 Intervalto musicale 
22,10 Appuntamento con 
5chumann 22 43 A piedi nu 
d 23 05 Muscia leggera 

Radio 3° 
10 Concerto di apertura 

t l 15 Muslchc itaiiane d'oa 
gi 11,40 Cantate barocche 
12 20 Ga lena del melodram 
ma 13 Intermezzo, 14 Musi 
che per strumentl s fiaro, 
14 30 II disco In vetrtna 
15 30 Concerto sintomco 
17 40 Jazz in microsolco 18 
Notizia del Terzo 18 45 II dl 
n t to alia salute 19 15 Con 
certo dela sera, 20 15 Musi 
che piamstirhe di Max Reger 
21 II G iarmle del Terzo 
21 30 X X X I I Festival interna 
zionale dl r usica contempora 
nea di Venezia 22 20 R WIBI 
delle viste 

Controcanale 
SOLO CONTRO T L l l ] - Lna 

piitoU in \ Diiditd e fa sesla 
opera di Graham Greene pro 
grammata dalla Tv itahana 
foise perche catlnlicn Inr^e 
perche auton rfi lomanzi che si 
siolgono spesso secondo la tec 
nica del a qiallo » questo scrit 
tore pode eudentemente delle 
pin calde sim pat ie dei dnigentt 
della Rai Questa tolia tra 
I alUo, il teleromanzQ tiaito 
dalla sua opera e serido sem 
bra, a umpiazzaie un altro pw 
gramma — la riduzionc del w 
manzo rii Fianteico lomnc Le 
teire del saciamento diretta da 
Silverio Blast — qm pronto da 
tempo ora sul punto di andare 
m onda, ma precipttoiamente 
nspedito in viagazztno iwrche 
ittenuto «pericolnso» nell atlua 
le jrangente tilciisito f>I ro 
manzo di lonne parla aella 
questtone me) id male e della 
lotta dei contadim contio d -J 
tifomlo) 

Una pistola in \endita JU pub 
blicato, come romanzo d appen 
dice ne/ 193b e I autore LI 
narrava fatti che i nmaginava 
st stolnessero vel 1139 11 rer;i 
sia Vittorio Cottafat i ha deciso 

di non cancellare i tient anni 
liascoibi da allora od oaai cioe 
rJi ?70(i attnalizzarc la ittcndn 
anzi ha datato accinatamcnt" 
clima (d ambientazione 

Ha jalto bene o ha fatto male9 

Per quel cl si puo aitcoia 0031 
cauate dal libio dt Gi eerie foise 
ha fatto bene almeno a jiudi 
care dalla prima puntata Ahum 
elementi fondamenlali della sto 
11a infatti avrebbeio potuto 
essere aggiornati soltanto attra 
veiso an radicals rifacimtnto 
e probabilmente non ne sat ebbe 
valsa la pena La figura cen 
trale del killer Raven — un 
uomo che il destino e la sone 
ta hanno coiU utto nemico dei 
suoi smili — era forse medila 
nuaiant anni fa ma poi Ua 
i,en ha avuto 1anti were o 1 
nella letteratura e iugh -."her 
mi fco77!preso 7I protagonista del 
film II fuonlegge che T I L I I 
tl lolto di Alan Ladd nella n ' i 
sione ctnematograjica di I na 
pihtoia in \endita) da appa'ne 
ormai come un piototipo \h 10 
uiuate iniece e la situazianp 
7111 entaia da Greene nella qua 
le 1 protagonist-! contmuano a 

ersepune 1 piopri t>copi pruati 
mejifie im pencolo collettwj, la 
guena impende s» lufli 

Cottafmi ci paie ha ceicnto 
di sotiolmeaie questo co'ttiasto 
appunto attiaverso la ncostr i 
zione ambientale della Landra 
piebellica lagcpungendo in que 
sta puma puntata usultati ap 
piezzabih (si ucordi le scene 
m tiam e quelle della aente 
dmanzi agh altopailanti) E 
pi opno su questo tei reno che 
il telewmanzo ha acquistato 
una ceila convit-'nza al dt In 
del •, qiallo & e della avientura 
lomaiitica di Raven La iccita 
zione di quasi tutti aU a1 tori 
nella sua asauttezza, ha javo 
nto fmora la rcgia m pumo 
htoao da nleiare ci sembra lo 
•.foizo compiuto da Corrada Pa 
ni Largament^ iuori parte in 

tece ci e appaisa la solita liana 
Ocdiiiii, tempt e uguan, a sp 
s(e sa troppo dectsa 0 fr'von 
« distiiita » per il suo persomtp 
gio di ballerinetta sballot'atc 

qua e la dalle necessita lella 
hita 

g. e. 

finche con rinformazione. 
si difendono i tuoi interessi 

W«t tlimo d*llo ip«cu1oiK»ia ontipopolor* dope it grondioso stiopero generole 

Giornali govemotivi annumiano: lando di locrimogeni e scontri tra reparti di PS i 

I'Unita 
Appello delle t re ConfederazionJ a 
eonsohdare Tunita dei l avora ton do|x> 
il g rande scioperogenerate di mercoledi 

t Ufficio politico dtl PCI IUIID iciopcro 
gtotnlt t >oi till 1 di MIIIOD 

CASA; APERTA LA VERTENZA 
CGIL, CISL e UlL impegnano il governo a trattare % 
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