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Decisione dell'assemblea 

I lavoratori della 
Biennale: no 

alia retrospettiva 
Decisa opposlzione a 
qualsiasi soluzione prov-
visoria - L'organizzazio-
ne della rassegna incon-
tra comunque difficolta 

Ancora 
una storia 
lacrimosa 

per la Bella 
Agostina 

I dipendenti della Biennale 
di Venezia hanno ribadito le-
rj con un comunlcato che si 
oppongono a soluzlonl prov-
visorle che possano compro-
metlere in qualsiasi modo 
l'inizio della nuova vita della 
Biennale secondo lo splrito e 
la lettera del nuovo statute 
Nel comunlcato i lavoratori 
altresl smentlscono che la pro-
posta dl un festival clnemato-
grafico retrospettivo sia sta-
ta discussa e approvata dal 

}>ersonale e precisano che la 
potest di un mini-festival re

trospettivo e scaturita fuori 
della Biennale e contro la vo-
lonta espressa dall'assem-
blea. I dipendenti deli'Ente, 
nel respingere qualsiasi tenta-
tlvo di manipolazione del nuo
vo statuto in funzione di in-
teressi estranei alia cultura 
e a un vero democrat ico risa-
namento delPistituzione, «in-
vitano la stampa a rivolgere 
le sue accuse non piii contro 
11 personale che ha sempre 
pagato di persona ma contro 
chi e responsabile dl iniziative 
contrarie alia volonta della 
assemblea ». 

«L/assemblea del personale — 
conclude il comunicato — an
cora una volta invita e sol-
leclta i consign comunale, pro
vincial e regionale, il Consl-
glio del ministri e !e confe-
derazjoni sindacali a nomina-
re con la massima celerita i 
component! il consiglio di-
rettivo, in modo che l'Ente 
possa essere al piu presto am-
ministrato democraticamente 
con la plv» larga partecipazlo-
ne di tutte le forze cultural! 
e annunciano che nel frat-
tempo non presteranno colla-
borazione ad alcuna manife-
stazione. E s s i ritengono, 
inoltre, che il convegno inter-
discipllnare fondatlvo della 
nuova Biennale debba essere 
organizzato esclusivamente 
daU'Ente con modi e tempi 
adeguati e non possa essere 
sostituito da iniziative che In-
tendono coprire le manlfe-
stazioni di cui si e parlato». 

D'altra parte l'organizzazio-
ne della n retrospettiva» si 
scontra con difficolta tali, che 
si pub ormai escludere quasi 
con certezza che essa possa 
realizzarsi. 

Ieri mattina, infatti, nella 
Prefettura di Venezia, si sono 
incontrati i responsabili del
la vita turistica cittadina e 
il direttore amministrativo 
della Biennale. 

Nel corso della riunione e 
stato rilevato che il commis-
sario straordinario dimissio-
nario deli'Ente. Pilippo Lon-
go, non ha poteri circa la 
organizzazione di manifesta-
zioni non previste dallo sta
tuto e che, comunque. egli 
resta in carica solo per 1'ordi-
naria amministrazione. Da 
parte loro, i rappresentanti 
degli Enti locali hanno fatto 
presente che senza la parte-
cipazione della Biennale e im-
pensabile 1'organizzazione sia 
della « retrospettiva », sia del 
convegno sul futuro della 
Biennale, che si sarebbe do-
vuto affiancare alle proiezio-
ni cinematografiche. Comun
que il prefetto si e riservato 
di fare alcuni sondaggi presso 
il consigliere Longo. 

Premio del gruppo 
Teatro-Laboratorio 

per il dramma 
VERONA, 17 

Con l'intento di favorire lo 
sviluppo della drammaturgia 
italiana 11 gruppo «Teatro-
Laboratorio» di Verona ha 
bandito la prima edizionc del 
Premio a Teatro-Laboratorio », 
al quale possono partecipare 
tutti gli autori di lingua ita
liana con testi originali (edi-
ti o inediti). ma non rappre-
sentati. Le opere possono es-
Bere atti unici o anche testi 
di normale durata, tali, cioe. 
da sostenere una serata di 
spettacolo; possono essere di 
Autore singolo oppure frutto 
d'una realizzazione di gruppo. 

Le opere debbono perveni-
re alia segreteria del Premio 
(via Campofiore 55. Verona f 
In cinque copie dattiloscritte 
(o stampate) firmate in calce 
con nome ed indiriz/o dell'au 
tore entro il 31 dicembre 1973. 

I componenti della commis-
sione giudicante \erranno res: 
noti a premiazione awenuta 
Essi leggeranno tutte le opere 
pervenute e daranno il loro 
giudiz:o. II premio eonsiste in 
un'artistica maschera firma-
t*. La premiazione avra 
luogo in maggio oppure in set-
tembre del proximo anno 
La data precisa non e stata 
ancora stabilita e verra co-
municata tempestlvamente 
lnsieme col rlsultato e col pa-
rere della commlssione giudi-
catrice. 

Strehler 
esaltato 

da pubblico 
e critica a 
Salisburgo 

VIENNA, 17 
«Otto ore di Shakespeare, 

otto ore dl totale teatro, ot
to ore dl superspettacolo, dl-
vlse In due serate: Strehler, 11 
cul Gioco del potenti ha avu-
to la "prima" lunedl e mar-
tedl nel quadro del Festival 
di Salisburgo, non si e as-
sunto un compito facile, per 
se e per gli attori. Ma anche 
per 11 pubblico. Dopo settl-
mane dl prove sino al limite 
deU'esaurlmento, anche agll 
spettatorl e stato chlesto tut-
to. Dopo cinque ore di lune
dl e tre di martedl, dopo due 
serate in cul scene da moz-
zare 11 fiato si sono alternate 
con intenso pathos, il pub
blico, visibllmente spossato, 
e perd scattato In lntermina-
bill acclamazionl per Streh
ler ». 

Cosl scrlve uno del phi notl 
critic! teatrali austrlaci in un 
primo commento alio spetta
colo gigantesco del Gioco dei 
potenti, che e stato eseguito 
da ben centosessanta attori 
e al quale sono intervenutl 
molti spettatorl illustrl. 

Domenlca scorsa e stato 
commemorato a Salisburgo 11 
centesimo compleanno dl 
Max Reinhardt, fondatore del 
Festival salisburghese. Attori 
come Paula Wessely. Attlla 
Hoerblger, Hermann Thimig, 
hanno recitato versi dl Ste
fan Zwelg e di altri poeti. 
Helene Thimig. vedova di 
Max Reinhardt (seconda mo-
glie). ha dato lettura di let-
tere del grande regista. Alia 
fine deiraustera cerimonia 
essa ha consegnato lo scettro 
di Reinhardt, che custodlva 
anche come fondatrice del 
Festival di Salisburgo (ln
sieme col marito), a Giorgio 
Strehler. 

Per piu dl un mese e mez
zo Strehler — che ha avuto 
anche 11 prestigioso incarico 
di pronunciare 11 discorso 
Inaugurale del Festival — e 
stato al centro dell'interesse 
di Salisburgo. 

Continua il buon viomento 
per Agostina Belli (nella foto). 
La giovane attrice milanese, 
che ha appena finito di in-
terpretare Sepolta viva, e gia 
sul set di un nuovo film, an
che questo — almeno sembra 
— appartenente, sia pure con 
risvolti piu delicati, a quel 
genere di commovente dram
ma « popolare * che si vuole 
rilanciare. 

In Ultima neve di primavera 
(questo e il titolo del film, che 
e diretto da Raimondo Del 
Balzo), Agostina interpreta la 
figura di una giovane donna 
sentimentalmente legata ad 
un vednvo. il cui figlio, di no-
ve anni, Luca, vive in colle
gia- In occasione delle vacnn-
ze estive il bambino torna a 
casa e resta sconvolto quan-
do si rende conto della rela-
zione tra suo padre e la ra-
gazza; la quale, perd, com-
Prende la sofferenza di Luca, 
di cui riesce piano piano a 
conquistare I'amicizia e la fi-
ducia. 

La momentanea convivenza 
porta alia luce la situazione 
di crisi nei rapporti tra i tre; 
e ognuno si trovera davanti a 
drammatiche scelte quando si 
sapra che il ragazzo e affetto 
da un male incurabile che lo 
portera presto alia tomba. 

La parte di Luca sard inter-
pretata da Renato Cestie. 
mentre Bekim Fehmiu dara 
vita alia figura del padre in-
capace di dare al figlio Vaf-
fetto e il colore necessari. 

OaaSSSSak* in breve 
Morto I'attore Harry Foster Welch 

BLOWING ROCK, 17 
E' morto ieri all'eta di 74 annl Harry Foster Welch, l'at-

tore-imitatore che per 46 anni ha « prestato» la voce al 
popolare personaggio dei film a disegni animati Braccio 
di ferro. 

Welch — definlto «l'uomo dalle mille voci» per le sue 
straordinarie capacita di imitatore — inventd la voce di 
Braccio dl ferro nel 1927. su richiesta di E.C. Segar, creatore 
del celebre marinaio ghiotlosissimo di spinaci. 

Shelley Winters ferita in un incidente 
YSTIC, 17 

L'attrice Shelley Winters ha riportato Ieri leggere ferite 
al volto in un incidente automobihstico presso Ystic, nel 
Connecticut. L'auto su cui viaggiava e andata ad urtare 
contro un ostacolo sulla strada. AH'ospedale l'attrice, dopo 
essere stata medicata, e stata dimessa. 

Gli ottanta anni di Mae West 
LOS ANGELES, 17 

Mae West, popolarissima attrice americana degli anni 
Vent! e Trenta. simbolo del sesso per milionl di spettatorl 
ha compiuto oggi 80 anni, ma lei preferisce non parlarne. 
Lo fara, ha detto, quando complra 90 anni. 

Malgrado la sua eta avanzata, Mae West conserva una 
figura notevole: 11 volto e abbastanza lisclo e 1 capelli, anche 
se con qualche aiuto, sono sempre biondi. 

Assegnati i « Mercuri d'Argento » 
SENIGATJ.TA, 17 

II Mercurio d'Argento, che l'Associazione alberghleri di 
Senigallia consegna agli artist! che abbiano messo in luce 
le Marche e la sua riviera adriatica. quest'anno e stato asse-
gnato alia presentatrice della TV Rossana Vaudetti, all'attore 
Giulio Marchetti. al pittore Mario Omiccioli e al fotografo 
Mario Giacomelli. 

La cerimonia della consegna awerra lunedl presso la Ro-
tonda a mare. 

real v!7 

controcanale 

Vittorio De Sica 
ammalato 

Vittorio De Sica e mala-
to e la lavorazione del film 
II viaggio, che egli doveva 
cominciare lunedi prossimo a 
Nolo con Sophia Loren e Ri
chard Burton, e stata rinvia-
ta. Non e stato possiblle ot-
tonere particolari sullo stato 
#i salute del regista; ma da 
fonte ufficiosa si e appreso 
che egli e attualmente rico-
vtrato In una clinica di Ol-

SCELTE — E cosl abbiamo 
visto anche lo « speciale » del
ta televtstone francese. Anco
ra una tolta si e trattato di 
una inchiesta su un tenia 
molto particolare e, per certi 
versi, di «colore »; le donne 
clochards. A dire il vero, perd, 
anche su un argomento simi
le sarebbe stato posstbile gt-
rare un'mchiesta critica e per-
sino scottante. le amare sto
ne di uomini e donne emar-
gmati dalla malaltia e dalla 
miseria che ubbiamo ascolta-
to, i visi che abbiamo scru-
tato, denunctavano oggethva 
menle uno dei retroscena piii 
tristi delta cosiddetta «socie-
ta del benessere»: ma Eltane 
Victor e i suoi collaborator^ 
non hanno mmimamente up-
profondito guest'aspetlo della 
questione, non hanno nemme-
no fatto confronts Si sono 
chtust nella socteta dei clo
chards e si sono limitali a ri-
calcarne alcuni connotati este-
riori. La rubrica della televi-
sione francese per la quale il 
servnio e stato girato si inti-
tola Anche le donne: ma in 
questa inchiesta sui clochards 
to queitione femmtnile non i 
stata nemmeno sfiorata, no-
nostante eerie risposte delle 
intervistate ne offrissero am-
piamenle la possibilita, 

Cosl perstno Forcella, ha de-
dotto dal servizio che quella 
dei clochards i una ascelta 
di vita », paragonabile a quel
la degli hlpj>yes: ed i stato a 
questo punto che Eliane Vic
tor ha detto che, no invece si 
tratta di un problema sociale 
e che i clochards non amano 
la loro condizione. 

Poteva cercare di dircelo at-
Iraverso Vinchiesta. questo. Co
munque, sarebbe interessante 
anche tapere come mat tra 
tutU i itrviui ponlbili i sta

to scelto proprio questo per 
la serie «Gli speciali degli 
altri». 

A stare a quanto ha detto 
la stessa Victor, la rubrica 
a Anche le donne» ha trat
tato e tratta t problemi piu 
dirersi, in rapporto alia que
stione femminile; posttbile 
che Vinchiesta sui clochards 
fosse tl upezzo* piii rappre-
sentativo delle serie? Spe-
riamo di no. E' zero che di 
alcuni temi. pare, nemmeno 
la televtstone francese ci 
pud parlare: per esempio del-
I'aborto e delle donne che 
militano net movimenti poli-
ttci. Ma, ci ha spiegato la 
Victor, che questo dipende 
dal fatto che z dirigenli del-
I'ORTF pensano che «i/ pub
blico non na pronto ». E' faci
le immaginare che i dirigen-
ti della RAI-TV abbiano su-
bito inviato loro un telegram-
ma di solidarieta, Che cosa 
non impediscono di dire a 
queste televisioni le masse 
arretratet 

• • * 
Sembra che i dirigenti del 

settore spettacolo della RAI-
TV abbiano rinviato di un 

anno la trasmissione di 
aCreota dalla bruna aureo
la a rttenendolo immeritevo-
le di companre sul video. 
Strano. Approvano e lascia-
no realizzare un varieta, per 
giunta a puntate, e poi si 
fanno prendere dagti scru-
poll? D'altra parte, a not que
sta prima puntata della serie, 
curata come le altre da Car
lo Loffrcdo. non & apparsa 
peggiorc di tanti altri spetta
coli musicali « minori» tran-
qutllamente trasmessi in que
sti anni. Rido'to all'osso, di-
ciamo la meta. centrato sul-
Vorchestra di Lojfredo e ma-
gan su un balletto di Shawn 
Robinson (abbigliata, pert, 
in modo meno goffo) e su un 
paio di monologhi di Lino 
Banfi, il programma sarebbe 
stato persino apprezzabile. 
Purtroppo, se ne i valuta la-
re un'insalata, pensando, co
me al solilo, che il vuoto del
le idee si pub coprire con la 
moltiplicazione degli ospltl e 
dei «numeric. E cosl, inve
ce. si e semplicemente aperto 
il varco della noia. 

g. e. 

£' venuta a cantare in Italia 

Ginger Rogers 
uno e due 

i 

Un'attrice di indiscutibile serieta professio
nals cha per6, par nulla scossa dalla dram-
matica temperie maccartista, crede di vi-
vere nella migliore delle Americhe possibili 

mmmmmmmm 

Oggi canta Embraceable you 
in Versilla, come quella sera 
del 14 ottobre 1930 all'Alvln 
Theatre dl New York quando 
il sipario si lev6 per la pri
ma volta sulla commedia mu-
sicale Gfrl crazy dl Gersh
win. Ginger Rogers aveva al-
lora dlciannove annl. Venlva 
alio sbaragllo dopo brevlssl-
mo tlrocinio nei vaudevilles 
dl provlncla, forte del suo 
primo premio in una gara di 
Charleston nel Texas e della 
scrittura a Broadway con Ed
die Cantor, una specie di Ma-
carlo d'Amerlca con gli occhi 
rotondl, che si eslblva tra gl-
roni dl belle ragazze e can-
tava con la faccla tlnta dl 
nero. 

Ginger e una bambola che 
non si rompe, ed e vano de
mit izzarla perche non e un 
mito. La sorregge tuttora quel 
professlonlsmo pacloso tiplco 
del divl amerlcanl tra le due 
guerre, portatore dl ottlml-
smi perfettamente program-
mati, col sorriso senza retro
scena e — al caso — la lacrl-
muccla che naufraga nel lat-
temiele. Non e « franglblle » 
come 1'altra grande blonda 
che verra dopo, Marilyn Mon-

.roe. Probabilmente non ne a-
vrebbe compreso le angosce. 
E non e neppure Hncrollabi-
le bionda dalla voce roca, 
Marlene Dietrich, che ha esor-
dito ancor piu lontano nel 
tempo e che canta sempre. 
offrendo lo spettro di due con
tinent! nel calice delle sue mu-
siche, col malizioso cinismo 
dl chl non crede agli spet-
tri. 

II virtuosismo di Ginger 
Rogers e di quelli che non 
hanno scelte, che non inda-
gano sulla propria fortuna. 
Commessa viaggiatrice del tip-
tap, innamorata dell'applauso, 
arnica dell'universo e dei buo-
ni sentiment! cinematografa-
bili, l'attrice sopravvive cosl 
all'epoca che la vide celebre 
e a una Hollywood tanto ful-
glda perche tanto lontana da 
noi e da tutto il resto del 
mondo (Stati Unit! compre-
si). E' un modo dl vivere 
che ritarda le rughe sul vol
to, ma non pud evitare — 
quasi mai — altri segnl 
oscurl. -

II primo film della Rogers 
fu, nel *30. Giovanotto di Man
hattan, dov'era seconda don
na dopo Claudette Colbert. Va 
corretta comunque l'opinione 
diffusa che essa sia passata 
al cinema drammatico. solo 
dopo il periodo delle pellico-
le con Fred Astaire: gia nel 
'31 era apparsa in film belli-
ci e avventurosi (L'agguato 
dei sottomarini. La diga della 
morte). Fu la Warner Bros a 
scritturarla per alcuni film ri-
vista: Seicentoquarantaduesi-

ma strada e La danza delle lu-
ci (1933). in cui non figura va 
ancora protagonista assoluta. 

Formd coppia con Astaire 
per la prima volta In Carioca 
(1934) e da allora danzo con 
lui in una decina di film mol
to apprezzati dal pubblico, su 
motivi di Jerome Kern, Cole 
Porter, Irving Berlin. Vanno 
ricordatl almeno Roberta 
(1935), che contiene alcu-
ne delle piu belle canzonl 
americane deU'epoca. e Se-
guendo la flotta (1936), dove 
si balla fin sulla tolda delle 
corazzate. Ricordate chi figu-
rava in quest! due film assie-
me alia coppia Astaire-Rogers? 
Un giovane e baritonale Ran
dolph Scott, futuro cappello-
ne in lnnumerevoll western. 
E ci fu Cappello a cilindro 
(1935) con una Venezia rico-
struita in studio su scenogra-
fie a blocchi bianconeri, una 
specie di laguna miniaturizza-
ta che sembrava cosparsa di 
tasti di pianoforte. E Follie 
d'inverno (1937) del bravo re
gista George Stevens, dove 
una Ginger affascinante co
me non mai canta nella vasca 
da bagno Bella e fulgida cosl 
di Kern. 

Anche in questa fase s'insl-
nua tra un musical e l'altro 
qualche soggetto drammatico. 
Nel 1934 Ginger e una colle-
giale sedotta da un mascalzo-
ne in un film che esce in 
Italia col titolo Educande 
d'America: arrabbiatissima. la 
ambasciata USA a Roma chie-
de ragione dell'insulto. Pronta-
mente il noleggio rettifica in 
Educande folli c sono tutti 
content!: anche chi. come di-
plomatico. dovrebbe esser 
prowisto di maggior sotti-
gliezza. 

Ma e Palcoscenico (1937) 
che raccomanda decisamen-
te la svolta di Ginger Rogers: 
e d'altronde non si pud bal-
lare sempre. Gia abbiamo ri
levato che Ginger somiglia di 
piu alia cauta formica che al
ia spensierata cicala. Ha un 
cervellino che sa fare bene i 
conti e. qualora le capitas-
se di sbagliare. e dotata an
che di una mad re ferrea. no-
ta fin da allora a Hollywood 
(dove questa fauna attecchi-
va) come la genitrice piu de-
vastante che abbia ma! fatto 
da guardaspalle ad un'attri
ce. La consiglia in politics e 
In arte, le fa da cappellano 
e da segretaria galante. Gli 
uffici-stampa del cinema ame-
ricano sono a loro volta proie-
zioni d'immagtne materna e 
quindl la assecondano, coltl-
vando la leggenda d'una Gin
ger acqua e sapone sotto le 
fuggevoll attrazlonl sel sesso. 

Dunque- la seconda fase co-
mlncia bene. Nel 1940, con 
Kitty Foyle ragazza innamora
ta di Sam Wood, da un ro-
manzo di Christopher Morley, 
Ginger vince l'Oscar. Wood e 
un reazionario Incalllto, che 
pochl anni dopo chledera nel 
processl maccartlstl il mar-
chlo a fuoco sul volto dl tutti 
i «rosal» d'America, perche 
siano lmmediatamente ricono-
•elbllL Olnctr, lotloomunltU 

a sua volta, si trova a suo 
agio con Wood e nel '46 gira 
un secondo film sotto la sua 
gulda: Ladra di cuori versio-
ne hollywoodlana dl Batticuo-
re con Assia Norls. 

Altri film dell'attrlce, gene-
ralmente lgnorati anche dalla 
critica, sono piu belli: per e-
sempio Condannatemi se vi 
riesce dl William Wellman 
(1942), una satlra della giusti-
zia americana, forse 11 massi-
mo rlsultato recitativo della 
Rogers; 1'eplsodlo da lei Inter-
pretato in Destino su Manhat
tan dl Duvivier (1942); Le 
schtave della cittd di Mitchell 
Lelsen (1944), un musical psl-
canalitico In cui essa danza e 
canta su musiche dl Kurt 
Weill; Eravamo tanto felici dl 
Edward Dmytryk (1944), uno 
dei primlssimi esempl di ci
nema sugll operal USA du
rante la guerra. 

A Eravamo tanto felici e a 
Kitty Foyle aveva collaborato 
per la sceneggiatura lo scrit-
tore progressista Dalton 
Trumbo. Trumbo e Dmytryk 
si trovano nel '48 sul banco 
degl! accusat! dl « attlvita an-
tlamerlcane » nel famoso grup
po dei «dieci» dl Hollywood. 
Dmvtryk crolla. Trumbo e gli 
altri no. Conoscono la galera 
e poi sono costretti all'esi-
Ho con Dassin, Losey, Ben 
Barzman. Carl Foreman ecc. 
Quel processl continuano fi-
no al 1951. e tra gli accusa-
tori figurano. oltre al citato 
regista Sam Wood. John Way
ne. Robert Taylor, Gary Coo
per. Adolphe Menjou. Ronald 
Reagan (ora uomo politico in 
California). 

Ginger non « canta » diretta-
mente, ma attraverso sua 
madre. indefettibilmente pre
sente in aula. E* pensabile 
che almeno per quanto riguar-
da Trumbo e Dmytryk le sue 
deposizioni siano state deter
minant!. Del resto per quan
to riguarda quel «giustizie-
ri» da guerra fredda, la ver-
gogna e globale. Si ricordi 
che le liste nere di proscri-
zlone nel settore del cinema 
comprendevano ben 334 nomi, 
il primo dei quail era Chaplin. 
Sedeva sullo scranno del pre-
sldente del trlbunale un re-
pubbllcano del New Jersey, 
Parnell Thomas, che andb in 
carcere per malversazione tre 
mesi dopo aver lasclato quel
la carica. Accanto a lui. nel 
collegio degli avvocatl, si tro-
vava un giovanotto di belle 
speranze chiamato Richard 
Nixon. 

Percid, quando oggi Ginger 
professa gioiosamente la sua 
fede nixoniana e ripassa gar-
mla i ritornelli del favolosl 
anni trenta, 11 nostra rlcordo 
non pud essere solo una casca-
ta di dolci note musicali. 
Quando dichiara 11 suo orro-
re per i capellonl e 1 film 
sexy, sappiamo c!6 che nascon-
de sotto 11 suo concetto di 
ordine e moralita. 

L ' a t t r i c e , evidentemen-
te. non si discute ed e di 
bronzo. L'abblamo veduta l'ul-
tima volta nel 1969 a Londra. 
a Teatro: erano 1 giornl del 
primo sbarco sulla Luna ed 
essa Infilava nel testo della 
commedia alcune battute e-
stemporanee suH'argomento, 
con la scioltezza dl un Bob 
Hope. SI, la pioniera non ce
de. Ma se continua a credere 
dawero. negli anni settanta, 
di vivere nella migliore delle 
Americhe possibili. il nostra 
saluto oggi e tranquillamen-
te senza nostalgia. 

Tino Ranieri 

# 

Ginger Rogers fotografata in 
quest) giornl a Firenze 

Trenta paesi 

al Festival 

del film sulle 

arfi popolari 
Trenta paesi hanno dato la 

loro adesione alia quarta edi-
zione del Festival internazlo-
ne del film sulle arti popola
ri e sui mestieri tradizionali, 
che si svolgera ad Orvieto dal 
16 al 21 ottobre. 

II regolamento del Festival 
— com'e noto — prevede per 
le tre sezioni in cul e artico-
lato (opere documentarle, 
opere a soggetto di corto o 
medio-metraggio, opere a lun-
gometraggio) sette premi che 
saranno attribuiti alle opere 
piu meritevoli per la regia, 
la fotografia, il soggetto. la 
sceneggiatura, il commento 
parlato. il commento musica-
le e la documentazione. 

II tema delle opere docu-
mentarie o a soggetto di cor
to e medio-metraggio — pre
cisa un comunicato — dovra 
essere strettamente attinente 
alia illustrazione di uno o 
piu mestieri tradizionali o ar
ti popolari, mentre per le 
opere a lungometraggio si ri-
chiede solamente un'adeguata 
descrizione di un mestiere po
polare o un'arte popolare. 

Due ragazze per 
gli ammutinati 

Trcdici dei frentacinque attori che contpongono i| A cast* di 
• N M - N M » dl Ug» Litwratorc sono partiti iorl per Santo Do
mingo, dovo comincoranno al pfO presto I t rlprost. II film nar-
rora lo traglcho viconde che si voriflcarono, per il porslstoro 
dl una mentalifa aggrossiva o razzlsta in alcuni marinal In-
glesi, nelllsola dot Paciflco dova si erano stanzlati gli ammu
tinati del «Bounty B. Tra le attricl partita iori sono Isabella 
Do Valvart a Inos Pallogrini, che nolla foto vodlamo a Fluml-
clno, In atfOM doll'oi 

1953-1973: UENT'ANNI C9N I LIBRI DEGLI 

EDITORI RIUNITI 

CMnURAVHIA 
Diario di trent'anni 1913-1943 

PREMIO PRATO 1973 

>-^ %• J" t - r ^ V r ? - £ ~ - - i - v ^ - ^ 

Eptsodi. flnora sconoseiuti della storia del partlto eomu-
nlsta itatiano o moment! salienti o. accertati della sua vita 
politics ma rivissuti con nuova la'titudine umaru, nell'ap-
passiorato diario di una grande mllltante che fu tra 1 
fondatori del PCI. 

Bibliotoca del movtmenfo oporalo Italiano • pp. 692 • 
L. 3.800. 

1953-1973: VENTMNi COM I UBRI DEGU 

EDITORI RIUNITI 
CAMPAGNA PER LA LETTURA 
In occasione del - Mese dells Stamps Comunlsta • Lllnlta o 
Rlnssclta. In collaborazione' con gli Editor! Rfunltl. promuovono 
una campagna per la Itttura. mettendo a dispostzlona del pro-
pri lettori 7 PACCHI LIBRO degli EDITORI RIUNITI AD UN 
PREZZO DEL TUTTO ECCEZIONALE. Inoltre a chl scqutstera 
uno o piu pacchi rictvera In OMAGGIO UN MANIFESTO dalla 
Rlvoluzione russa. 
E' una Iniilativa destinata a diffondere Hnteressa per il libra 
tra le masse popolari, I lavoratori o I glovani che dalla lettura 
vogliono attlngere. oltre a nuovo cogniziont. consspevotezzs e 
sicurezta nella Ibtta per II progresso o per I'emsnclpaafone del 
lavoro. 
L'offerta speciale * valida dal 10 glugno al 30 settembre. 

1. Marx, Engefs, Lenin 
MARXENGELS Carteggio 

6 volumi in cofanetto 
LENIN Opere scelte 

Costo totale 

Pretzo di vendita per 1 lettori dell'Unita e Rlrtascita 

L 
a 

L 

L 

2. La rivoluzione russa nella letteratura 
REED 1 died *iorni che sconvolsero 0 

mondo 
B4AJAKOVSKU Opere 

S volumi ta cofanetto 

Costo totale 

Prezzo di vendita per I lettori dell'Unita e Rinascita 

3. II pensiero democratico 
DIDEROT Interpratazione della natara 
VOLTAIRE Letter* Ingles! 
HERZEN Sviluppo delle Idee rivoluzionarie in 

Russia 
BLANOU1 Socialismo e azione rrvoruztenaria 
HELVETIUS Delio splrito 

L. 

m 

8.000 
2.000 

10.000 

SJSOO 

AJSOO 

•^00 

L 10000 

L. 

L, 
• 

P 

Costo totale L 

Prezzo di vendita per 1 lettori dell'Unita o MnoacHa 

* 

4. Imperlalismo e lotte di liberazlone 
DAVIS U rivolta nera 
MOISY L'America sotto la arral 
HO CHI MINH La grande lotte 
THEODORAKIS Diario del carcere 

Costo totale 

Prezzo di vendita per 1 lettori detrUnfta o Rinascita 

1> 

t> 
• 

• 

L 

I . 

5. Memorie e testimonialize di militant! 
AUTORI VARI 1 compagni 
CACCIAPUOTI Storia di un operaio napoletano 
CALANDRONE Comur.ista in Sieilia 
MASSOLA Memorie 1939-1941 

Costo totale 

. Prezzo di vendita per 1 lettori dell'Unita o Rhuscita 

6. La Resistenza 
LONGO Sulla via defllnsurrezioni 

laaUlOflBav 
COLOMBI Nells mant'del nemic* 
MILAN! Fuoco in pianura 
BERGONZIN1 OueiTi che non si arresero 
PAJETTA Douce France 
DE MICHEU ' 7* Gap 

Ceato totale 

Prezzo di vendita per 1 lettori dell'Unita • IBnoacita 

7. Vita italiana 
DEL BOSCO Da PineUl a VaTpreda 
AUTORI VARI Dossier strl neofascisme 
NOVELLI Seionagglo Fiat 
FORTE8RACCK) Corsivl *70 
AMBROSINI Rapporto suna repressione 

1 boss della mafia 

L. 
• 
• 

U 

L. 

L 
• 
• 
• 
• 
• 

L. 

L, 

L 
• 

• 
• 
• 

SJSOO 

600 
7J» 

700 
900 
9oa 

3J00 

2MO 

1300 
1.800 
1^00 
1J00 

6J00 

« " 

34)00 
1J0Q 
1JM» 
1500 

7J09 

4JM0 

1.000 
•1.000 
1.000 
1X00 
14)00 

7J0» 

4 4 « 

800 
800 
sot 
900 
700 

1JO0 

Costo total* L, 9M9 

Prezzo dl vendita per I lettori dell'Unita e'Rinascita L 24*30 

Desidero ricever* I pacchi contrassegnatl con 0 

in in a m m m m 
segnaro R Mimero corrispondente al pacco desiderato. 

Indlrino completo 

Rltagllare e Inviare In busts chiusa o mcotlar* su cartolina 
postale intestando m Editor! Rreerti. Vialo Regina 
290 • 00198 Roma. 
•poso postal! • carke aWh 
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