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Una giornata i «""«"'sta 
antifascista 

della cultura 
Partiti e organizzazioni democratiche aderi
scono all'iniziativa lanciata dalla Società degli 
attori - La protesta contro la giunta cilena 

SI è costituito a Roma, per 
Iniziativa della Società degli 
«ttorl Italiani (SAI), un Co
mitato per la Giornata Inter
nazionale della cultura con
tro li fascismo: giornata che 
si svolgerà n i settembre con 
una serie di manifestazioni in 
Italia, In Europa e net paesi 
dell'America Latina. 

L'Iniziativa è stata presa 
soprattutto per far sentire la 
vibrata protesta di tutti 1 de
mocratici contro la giunta 
golpista del Cile, che reprime 
sempre più duramente l la
voratori e tutto 11 

d'azienda e 11 comitato Inter-
no della Direzione della RAI, 
11 Tribunale Russell. l'ISOCO, 
11 Comitato di solidarietà con 
1 perseguitati politici spagno
li, l'Unione donne Italiane, la 
rivista Noi donne, 11 Circolo 
culturale e la Libreria « La 
Maddalena», la libreria Ri
nascita, l'ambasciata di Cu
ba, le Associazioni Italia-
URSS, Italia-Corea, Italia-Ci
na e Italia-Cile, 11 Teatro di 
Roma, Il Plccoto Teatro di 
Milano, l'Accademia naziona
le d'arte drammatica, Magi-

.•„«™. 3 u Ì£.i .LPo p o 1 0 , c ° ' aratura democratica, l'ANPI. 
stringe alla reclusione « «-• la Cooneratlva Teatro^inM. 
lesino 1 più prestigiosi rap
presentanti dell'arte, della 
scienza e dello spettacolo, e 
asscrve e mortifica ogni for-
ma di cultura: perciò 11 Co
mitato ha anche fatto pro
prio l'appello lanciato dalla 
Associazione nazionale Italia-
Cile «Salvador Allende», per 
realizzare un'altra grande ma
nifestazione della cultura ita
liana per il 12 luglio, anni
versario della nascita di Pa-
blo Neruda. 

Hanno finora dato la pro
pria adesione al Comitato: la 
Società degli attori Italiani, 
la Federazione Internazionale 
degli attori, l'ANAC unitaria, 
l'ARCI-UCCA, la PICC, la Fé-
dercoop. la Lega delle coope
rative, Il Consorzio delle coo
perative culturali, il Consor
zio delle cooperative cinema
tografiche, il Partito comuni
sta Italiano, il Partito socia
lista italiano, la COtL, la 
CISL, 1TJIL, 11 Sindacato au
tonomo degli scrittori tea
trali, 11 Sindacato del foto
grafi, Il Sindacato degli sce
nografi, il Sindacato degli 
scrittori, la Mostra del nuo
vo cinema di Pesaro, la Fe
derazione della stampa, i quo
tidiani l'Unità, Avanti! e Mes-
saggerò, l'AGIRT, il Consiglio 

la Cooperativa Teatro-danza 
contemporanea, la Cooperati
va Cine 2000. 

sui fondi 
agli Enti 

del cinema 
I deputati comunisti Rubes 

Trlva e Ludovico Maschietta 
hanno indirizzato un'Interro
gazione con risposta In Com-
missione al ministro del Te
soro, « per sapere quali mo
tivi hanno finora Impedito 
l'erogazione del fondi desti
nati all'Ente autonomo ge
stione cinema relativamente 
agli anni 1974-1975 e previsti 
dalla legge n. 814 del 14 ago
sto 1971 »: e chiedono altresì 
al ministro se sia «al cor. 
rente della situazione in cui 
versa l'Intiero gruppo cine
matografico pubblico che, a 
causa del mancato rispetto 
degli obblighi fissati dalle leg
gi, è stato costretto a so
spendere la propria attività 
e rischia di non essere in gra
do, quanto prima, nemmeno 
di far fronte sili, correspon
sione degli stipendi spettan
ti al dipendenti». 

Una troupe 
dell'Unitelefilm 

in Bulgaria 
Una troupe cinematografica 

dell'Unitelefilm, guidata dal 
regista Luigi Perelll e dall'o-rratore Angelo Bevilacqua, 

partita nel giorni scorsi al
la volta di Sofia con il propo
sito di analizzare e descrivere 
In un documentarlo le condi
zioni di vita e di lavoro In Bul
garia 

Bolognini alla seconda regia teatrale 

Il seme della 
crudeltà nella 

selva del «Sogno» 
Il lesto di Shakespeare sarà messo in scena dalia Coopera
tiva Tealroggi in «prima» a Fiesole - Tra gli interpreti Bru
no Cirino e Paola Pitagora - Tournée estiva in varie regioni 

Mauro Bolognini, per la se
conda volta alle prese con una 
regia teatrale (nella stagione 
scorsa ha curato II ritorno a 
casa di Pinter,) è stato « scrit
turato » — come tiene gio
vialmente a precisare — dal
la Cooperativa Teatroggi, « ca
peggiata» da Bruno Cirino. 
Testo da rappresentare: So
gno di una notte di mezza 
estate di William Shakespea
re. Data e luogo della « pri
ma» martedì 8 luglio a Fie
sole. Le prove sono In corso a 
Roma e qui. Ieri mattina, la 
compagnia si è Incontrata con 
i giornalisti. Dice Bolognini: 
« U Sogno nasce come una ce
rimonia, una festa, ma dietro 

L'Espresso 
QUESTA SETTIMANA 

Democrazia Cristiana / Fuori uno! 

PER PRIMO TOCCA A FANFANI 
M A ANCHE LA TESTA DI M O R O 
E' I N PERICOLO 
CHI ANDRA' AL LORO POSTO? 

Mentre Sindona prende il sole a 
Palm Beach 

GUIDO CARLI E FERDINANDO 
VENTRIGLIA S O N O AL CENTRO DEL 
PROCESSONE DEL SECOLO 
COME CI SONO ARRIVATI? 
RICOSTRUIAMO, SULLA BASE DEI 
DOCUMENTI, TUTTA LA STORIA 
E I SUOI RETROSCENA 

lo sottoscritto Jean Paul Sartre... 

A SETTANTANNI IL PIÙ' CELEBRE 
SCRITTORE FRANCESE HA SENTITO IL 
BISOGNO DI CONFESSARSI IN UNA 
STRAORDINARIA 
INTERVISTA-TESTAMENTO 

OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO 
Avviso pubblico 

per il conferimento d i : 

n. 27 posti di infermiere generico 
Gli interessati devono present i re domande! dd re
digersi in carro dd bel lo da L 700 alla A m m i n i 
strazione del l 'Ente en l ro le ore 12 di Giovedì 10 
luglio 1975. Per eventual i in formazioni r ivolgersi 
alla Segreteria del l 'Ente. 

c'è un fatto demoniaco e cru
dele. Abbiamo cercato, quin
di, di trovare 11 seme di que
sta crudeltà, la diavoleria del
l'Impianto, escludendo l'Idea 
sovrastrutturale del festeggia
menti, quel tanto di favolisti
co che nasconde la vera so
stanza di questo testo shake-
sperlano. Se Oberon e Puck — 
continua Bolognini — sono 
personaggi diabolici, coloro 
che fanno le spese di que
sto gioco malefico sono 1 quat
tro Innamorati e 1 comici. Ma 
11 « sogno » resta, naturalmen
te, con tutte le inquietudini 
che danno i sogni ». Cirino In
terviene rilevando l'« attuali
tà» di Shakespeare, che tro
va conferma nei fatti di tutti 
1 giorni. « I filtri che intrec
ciano con l loro strani effet
ti liberatori tutta la vicenda 
narrata nel Sogno che altro 
sono, Infatti, se non droghe? » 
« Se gli spettatori — ripren
de Bolognini — vedranno in 
Oberon non tanto 11 re delle 
fate, ma un più sanguigno 
sovrano delle foreste, potran
no facilmente scoprire in Ti-
tania 11 simbolo della sensua
lità, il cui rapporto d'amore 
con Fondelli (Bottom), tra
sformato in asino, sarà por
tato quasi olle estreme con
seguenze ». 

Lo spettacolo, che si avvale 
della traduzione « moderna, 
lirica, ma. fedelissima » — co
si la definisce Bolognini — 
di Angelo Daliaglacoma, sarà 
rappresentato, sempre allo 
aperto, dopo Fiesole, a Ve
rona (11 19 luglio), nel circui
to regionale toscano, in Emi
lia, a Padova e In Campania. 

Del cast fanno parte, oltre 
a Cirino (Teseo e Oberon), 
Paola Pitagora (Ippolita e TI-
tanta), Maria Teresa Martino, 
Carlo Valli, Guglielmo Roto
lo, Liù Boslslo, Lino Troiai, 
Virgilio Zernitz, Ernesto Col
li, Massimo Dapporto, Jerry 
DI Giacomo, Renzo Rossi, Emi
lio Bonuccl. Le musiche sono 
di Giorgio Gasimi, le scene e 1 
costumi di Uberto Bertacca. 

Dopo questo Impegno esti
vo — una trentina di recite 
in tutto — Cirino si prepa
rerà ad affrontare Lorenzac-
do di De Musset. 

m. ac. 

La Sagra dei 
cantastorie 
il 13 luglio 
a Bologna 

BOLOGNA, 2 
La Sagra del Cantastorie — 

ormai saldamente entrata nel 
calendario delle grandi mani
festazioni d'arte popolare — 
si terrà anche quest'anno 
a Bologna in Piazza Maggio
re, domenica 13 luglio. Come 
sempre attentissimi alla oro
naca, alla realtà, al sentimen
ti, 1 cantastorie riproporranno 
anche 11 tradizionale confron
to del modi di raccontare !n 
musica attraverso le due scuo
le, quella padana e quella sici
liana, Nell'ambito della ma
nifestazione si svolgerà la ca
ra per l'assegnazione del tito
li di « Trovatore d'Italia ». 

Come anticipazione e a con
clusione della Sagra, sempre 
Piazza Maggiore ospiterà In
fatti un gruppo di interpreti 
del folk revival (Almanacco 
popolare di Milano. Teatro-
gruopo di Salerno. Folkstudlo 
d1 Palermo) e cantori e musi
canti del mondo popolare 
provenienti dal Piemonte. 
Lombardia ed Emilia. 

Sempre collognta con la Sa
gra del Cantastorie, è prevista 
una rappresentazione di Zani-
trac « ovvero la coscio di ca
strato », a cura del Circolo 
teatrale La Boje di Mantova. 

In scena « Morte di un commesso viaggiatore » 

Un mito moderno nella 
città sepolta di Pompei 

La regia di Edmo Fenoglio ha intelligentemente sfruttato le 
possibilità offerte dall'ambientazione del dramma di Miller nel 
grande teatro romano - Tino Buazzelli splendido protagonista 

Nostro servizio 

POMPEI, 2 
L'Idea di presentare al Tea

tro Grande di Pompei — sa
cro ai « riti archeologici » di 
un teatro spesso solo velleita
riamente classico — un dram
ma moderno, 1 cui personaggi 
incarnano uomini e riflettono 
situazioni umane e sociali di 
pungente attualità, 6 audace 
ma anche affascinante, per
che 11 contrasto tra l'ambiente 
metafisico dell'antica civiltà 
sepolta e 1 fatti, 1 sentimenti, 
1 dolori, le Illusioni che espri
mono gli eroi di questa bella 
commedia di Arthur Miller, 
illuminano di luce ancor più 
cruda 11 suo contenuto conte
stativo, la denunzia di una 
condizione di vita ormai priva 
di qualsiasi valore morale; o 
meglio, nella quale quel valo
ri ritenuti stabili dalla morale 
borghese crollano ad uno ad 
uno, lasciando spazio soltanto 
alla disperazione. 

Il dramma di Miller, se de
nunzia efficacemente la falsi
tà e le disumanità del miti 
efficlentlstlcl della società del 
consumi, non lascia Intrave
dere uno spiraglio di salvezza. 
Willy Loman, l'eroe di que
sta squallida e amara vicenda 
di vita, l'uomo che credeva 
nel miti del benessere e si 
cullava nella speranza di sa
lire tutti 1 gradini della scala 
sociale, forte della simpatia 
che suscitava tra 1 suol clien
ti, nel giri compiuti nel corso 
del suo lavoro di commesso 
viaggiatore, deve constatare, 
alla fine, attraverso una pe
nosa e progressiva presa di 
coscienza della realtà, che 
quel castello di speranze e di 
Illusioni è destinato a sfaldar
si Irreparabilmente, stritolato 
dalla morsa di una società 
utilitaristica, nella quale sola 
legge morale è quella del pro
fitto e dello sfruttamento, 

Due poli attraggono Willy 
Loman. due visioni ugualmen
te astratto: quella pionieristi
ca, dell'avventura, rappresen
tata da Zio Ben, mitico cer
catore d'oro, e quella del suc
cesso civile, dell'ascesa socia
le, del self-mode man, realiz
zata nell'interno di una giun
gla ben più Insidiosa, che è 
quella della immeasa metro
poli americana. A questi mo
tivi di fondo, nel dramma di 
Miller si Intrecciano altri te
mi psicologici e sentimentali. 
Quello, ad esempio, del con
flitto generazionale, che pone 
Willy in contrasto con 11 figlio 
prediletto: come lui. destina
to al totale fallimento e alla 
sconfitta sociale. In questo 
episodio intervengono, nel 
dramma milleriano, elementi 
d'origine lbsenlana (crediamo 
l'abbia notato per primo Sil
vio D'Amico) e anche psica

nalitici: il trauma di Blff, 11 
figlio che il commesso viag
giatore si Illude sia destinato 
a un grande avvenire, quando 
egli scopre un'avventura ex
traconiugale di suo padre. 
Questo episodio lo travolgerà, 
perchè gli aprirà gli occhi 
sulla fragilità del mito del
l'unità familiare e della sua 
sacralità. 

Loman, Invecchiando, pren
derà coscienza, progressiva
mente, non soltanto del pro
prio fallimento ma anche di 
quello del suo figliuolo predi
letto. SI ucciderà, alla fine, 
per incassare 11 premio del-
l'assicurazione: finalmente la 
sua famiglia avrà una casa. 

Sulla scena pompeiana la 
storia di un uomo medio del 
nostro tempo, proprio in virtù 
del contrasto cui accennava
mo, risulta ancora più squal
lida e dolorosa, e bene ha 
fatto Buazzelli, che è attore 
e teatrante di geniali Intuizio
ni, d'accordo col presidente 
dell'Ente per 11 turismo di Na
poli, promotore della manife
stazione, a voler ambientare 
11 dramma di Miller sul palco
scenico del gran teatro del
l'antica città sepolta, su cui, 
per forza di cose, 1 toni re
citativi, le situazioni e 1 gesti 
si esasperano, naturalmente, 
In senso espressionistico. 

Buazzelli, che è davvero un 
grande Interprete, ha dato 
corpo sanguigno e umanissi
mo al difficile personaggio 
del commesso viaggiatore, 
impostandolo sul plano di un 
realismo che mal Indulge agli 
effetti deteriori di quella tra
dizione mattatorla Italiana 
che va da Zacconl a Gass-
man. Egli mette a frutto 
con intelligenza e con spre
giudicatezza quegli elementi 
naturali di simpatia e di co
municabilità propri della sua 
personalità di uomo e di In
tellettuale moderno. Intorno 
al suo cerchio, nell'ambito 
emozionale che la sua ricca 
e duttile recitazione crea sulla 
scena, si muovono, con agio, 
tutti gli attori della sua com
pagnia, e In special modo 
Massimo De Francovlch, che 
Interpreta l'Inquieto personag
gio di Biff. U Aglio fallito, 
con accenti di notevole effi
cacia drammatica. Anche Ga
briella Giacobbe, nel ruolo 
della moglie del commesso 
viaggiatore, rende la dolente 
figura di Linda con Intensa 
commozione. Da segnalare 
ancora Angelo Botti, Berto 
Gavloll, Tino Bianchi, Clau
dio Dani. Ma tutto 11 cast 
funziona e contribuisce a ren
dere in pieno i valori poetici 
e morali dell'opera mille-
rlana. 

Edmo Fenoglio ha Imposta
to la regia sfruttando il con-

Rovinosa fine della 
Rassegna di Chieri 
Contestato e interrotto lo « spetta
colo campestre » di Meme Perlini 

Dalla nostra redazione 
TORINO, 2 

La rassegna traballa, ave
vamo scritto nel nostro pre
cedente servizio da Chieri. In 
effetti, è caduta rovinosamen
te lunedi notte, travolgendo 
lo « spettacolo campestre » In
titolato Paesaggio n. 5 (ma si 
potrebbe scrivere 5 e mezzo, 
visto che tanto in milioni era 
costato agli organizzatori del 
Festival), che il Teatro La Ma
schera d! Roma, diretto da 
Meme Perlini, aveva prepa
rato per concludere clamore 
samente gli undici discussi 
giorni della manifestazione 
chlerese. 

VI è da dire che il clamore 
comunque non è mancato, 
anche se lo spettacolo, che 
avrebbe dovuto svolgersi in 
un vasto campo a circa sei 
chilometri da Chieri, lungo 
le colline che conducono a 
Superga. dal tramonto all'al
ba del giorno successivo, pra
ticamente non ha avuto luo
go, almeno non secondo uli 
sviluppi preordinati, certa
mente con estremo rigore, dal 
suo artefice. Il pubblico, o 
una numerosa parte di esso, 
lo ha prima interrotto, dopo 
circa tre ore di varie nzlonl 
teatrali, Impedendolo succes-
slvamente del tutto, con una 
vera e propria « Invasione di 
campo»,che ha costretto Per
lini, dopo varie reazioni non 
sempre adeguate alla situazio
ne creatasi, a battere in ri
tirata. 

Va detto che la content izlo-
ne del pubblico, ed In parti
colare del giovani accorsi al 
richiamo dello spettacolo, ini
ziata sia come risposta a 
certe credute « provocazioni » 
del reglstu, sia come reazio
ne all'atmosfera di fastidiosa 
mondanità In cui si stava 
lentissimamente svolgendo la 
Insolita rappresentazione, ha 
dato anche spunto a ge.sti di 
vandalismo, sebbene isolati, 
rivolti contro alcuni oggetti 
scenici, disposti per gli atto
ri. In occasioni del geneiv. 
purtroppo, vi è sempre chi. al 
di là di una protesta legitti
ma (si trattava, del resto di 
pubblico teatrale, regolarmen
te pagante), si abbandona ad 
atti di teppismo, che fanno 
degenerare !a contestazione, 
rischiando di rendere confuse 

le cause a monte di quella 
protesta. 

Detto ciò va subito preci
sato che la clamorosa conclu» 
sione di questa IV Rassegna. 
Intitolata « I giovani per 1 
giovani » (una Intestazione 
che ora suona assai Ironica), 
viene a confermare le per
plessità già espresse in pre
cedenza circa la sua imposta
zione e I suol sviluppi. Del 
resto — com'è noto — già 
nel giorni scorsi si erano ve
rificate proteste e contesta* 
zloni varie circa la gestione 
della manifestazione, giudica
ta, e proprio dal giovani, scar
samente popolare, Inutile e 
non democratica. 

Può dispiacere — e lo scri
viamo In tutta sincerità — 
che In ultima analisi a far 
le spese di errori vari (orga
nizzativi, di scelte e di im
postazione della Rassegna). 
sia toccato a Meme Perlini e 
agi: attori della sua équipe, 
anche se in fondo, all'estroso 
teatrante romagnolo va ad
debitata almeno una buona 
dose di presunzione e persino 
di tracotanza, durante 11 pri
mo manifestarsi della vivace 
contestazione di cui si è det
to. Sta di fatto che questa 
Waterloo della Rassegna chic-
rese ha indubbiamente posto 
sotto accusa anche certo mo
do di far teatro, certa paleo
avanguardia, che sembra or
mai aver fatto 11 suo tempo. 

Il discorso naturalmmto 
richiederebbe un maggior ap
profondimento. Occorrerebbe 
parlare anche di altri spetta
coli come il gradevole, ma 
niente più Vampiro di Upsti-
tu dell'Iperbole di Roma (pa
re che sia costato due milio
ni e mezzo). Lo stesso Pae
saggio n, 5 di Perlini, per quel 
che si e visto (citazioni dal 
Brecht delle Nozze piccolo-
borghesi, poesie di Bour-
roushs, brani da Due dozzine 
di rose scarlatte, oltre varie 
trovate alla Godard, gettate 
11, con teatrale nonchalance), 
suscitava golose suggestioni 
per palati sopraffini. Ma. evi
dentemente, oggi il pubblico. 
e specialmente quello del gio
vani, dal teatro vuole, esige 
altro. Chieri non ha saputo 
darglielo. 

Nino Ferrerò 

trnsto tra l'ambiente archeo
logico e gli elementi scenici 
tratti dalla civiltà consumisti
ca e merceologica. La sua 
più bella trovata di regia, che 
contribuisce anche a dare la 
giusta chiave Interpretativa 
del dramma, è quella che 
conclude la rappresentazione: 
quando il frigorifero che tro
neggia al centro del palco
scenico si trasforma nella ba
ra di Willy, quasi a voler 
significare la spietata logica 
omicida di una società domi
nata esclusivamente dal pro
fitto. 

Schietto successo. Grandi e 
calorosissimi applausi con 
molte chiamate a Buazzelli e 
al suol attori. Ivo spettacolo si 
replica ancora per qualche 
giorno poi si sposterà in altre 
città. 

Paolo Ricci 

E' morto l'attore 

inglese James 

Robertson Justice 
LONDRA. 2 

L'attore Inglese James Ro
bertson Justice è morto, al
l'età di 70 anni, nella sua 
casa vicino a Winchester. Ju
stice è morto nel sonno la 
scorsa notte, a causa dell'ag
gravarsi di un collasso che 
lo aveva colpito qualche tem
po fa. 

James Robertson Justice fe
ce la sua prima apparizione 
sullo schermo nel fUm Via-
versa ma diverme noto a) 
pubblico con Whisky Galore e 
Seo« 0/ the Artic. Negli an
ni della gioventù aveva vis
suto in Canada, dove lavo
rava come giornalista. Justi
ce fu anche rettore dell'Uni
versità di Edimburgo tra il 
1955 e il 1960 e tra il 1963 
e 11 1966. 

Il ruolo che lo ha reso fa
moso è stato quello del chi
rurgo Slr Lancelot Spratt 
nel film Quattro in medicina 
e nel seguiti della stessa se
rie. 

Justice era divorziato dal 
1968, e da allora si era sta
bilito nella piccola casa di 
Winchester, dove viveva con 
l'attrice Irena Myerndoff. 

Questa sera 

a Spoleto lo 

spettacolo 

su Viviani 
Dal nostro corrispondente 

SPOLETO. 2 
La prosa ritorna domani al 

Festival del Duo Mondi con 
l i rappresentazione al Tea
tro Nuovo (ore 20.30) di Na
poli: chi resta e chi parte 
di Raffaele Vlvianl, con M 
rotria di Giuseppe Patroni 
Griffi. 

Lo spettacolo si compone 
dei duo atti unici Caffè di 
notte e giorno e Scalo maritti
mo, e vuole essere anche un 
omaggio del Festival di Spo
leto all'autore napoletano nel 
venticinquesimo anniversario 
della sua morte. 

Fiorenzo Carpi ha adattato 
le musiche dello stesso Raf
faele Vivlanl. le scene sono 
di Ferdinando Scarflotti, 1 
costumi di Gabriella Pescuc-
ci. Gli interpreti sono Fran
cesco Acampora, Corrado An-
nlcelll, Antonio Casagrande, 
Nicola Di Plnto, Molina Du
rante, Fabrizio Jovlne, Lu
crezia Love, Angela Luce, 
Ezio Marano, Girolamo Mar-
zano, Leopoldo Mastellonl, 
Angela Pagano, Leonardo 
Pantaleo, Roberto Pescara, 
Massimo Ranieri, Mariano 
Rlglillo. Virgilio Villani; la 
parte musicale è affidata al 

eccolo complesso strumenta-
diretto da Raoul Ceroni. 

Sempre domani, alle ore 19 
al Teatro Romano, si terrà 
11 primo Concerto Maratona 
di questo XVIII Festival. VI 
prenderà parte 11 Coro del
l'Accademia nazionale di San
ta Cecilia che canterà la Pe
tite messe solennelle dd 
Gioacchino Rossini. 

g. t. 

Ellen Stewart, la fondatrice 
del teatro «La Marna» di 
New York, si trova a Spoleto 
col suo gruppo del «Reper-
tory Theater», da dove rag
giungerà successivamente Rot
terdam e poi Venezia. In oc
casione di questo soggiorno, 
la signora Stewart ha offerto 
al Festival di Spoleto una 
rappresentazione straordina
ria della sua compagnia. 
Frammenti di una trilogia, 
che sarà rappresentato saba
to 5 luglio in Piazza Duomo 
alle 23,45, al termine degli 
spettacoli già programmati. 
Il « Rcpcrtory Theater » pro
porrà al pubblico spoletlno, 
nel corso di questa esibizione, 
brani delle tre tragedie che 
presenterà a Venezia In au
tunno: Le Troiane, Medea, 
Elettra. TI ricavato della se
rata — non ci saranno bi
glietti d'invito nemmeno per 
i giornalisti — servirà per 
l'allestimento dello spettaco
lo sulla piazza, l'accesso alla 
quale costerà 2000 lire. 

reai 3/ 

VACANZE LIETE 
BONNY'S HOTEL - L IDO D I SA
V I O (Milano Mar i t t imi ) - 2- cate
goria - Tot. 0 5 4 4 / 9 9 . 1 9 9 . Ogni 
confort, ospitante,, pochi metri 
mare, camera doccia, WC, bal
cone, teletono, ascensore, sola
rium, autoparco, pineta, American 
ber. Bassa stagiono L. 4 .900 , alta 
L. 6 .600 . Sconti Famiglie. Inter
pellateci. ( 1 4 3 ) 

RICCIONE - HOTEL PENSIONE 
SOMBRERO - Tel . 0 5 4 1 / 4 2 . 2 4 4 . 
Moderna, vicino mera, parcheggio, 
camere servizi, menù variato, trat
tarli anto accurato. Pensione com
pleta: bossa stagione L. 3.500-
4 .000 , alta L. 4 300-5 .000 . Se
condo t periodi sconti bambini. 
Interpellateci! Gestione proprie
tario. ( 1 7 ) 

R IVAZZURRA ( R I M I M I ) • PEN
SIONE JOLE • Via Blalla, 2 2 -
Tal. 0 5 4 1 / 3 2 . 5 0 8 . Vicino mare, 
tranquilla, camere con/senza ter-
vizi, parcheggio, cucina Umiliare, 
TV, bar, sala soggiorno. Bassa sta
giona L. 3 .500-3 .700 , luglio 
L. 4 .200-4 .400 , agosto Interpella
teci. Gestione proprietario. ( 5 4 ) 

GATTEO M A R E - HOTEL CO
RALLO • Tel. 0 5 4 7 / 8 6 . 1 7 1 . Due 
possi mare, modernissimo, ottima 
cucina, parcheggio. Giugno Li
re 3 .500-4 .200 , luglio t . 4 .700 
complessivo. ( 7 9 ) 

HOTEL H A W A Y - CATTOLICA • 
Via Venezia - Tel. 0 5 4 1 / 9 6 1 . 4 6 2 . 
Nuovissimo, tutte camere servizi, 
cucina particolarmente curata, ge
stione proprio. Luglio prezzi favo
losi, agosto Interpellateci. ( 1 4 5 ) 

CESENATICO (VALVERDE) -
HOTEL BELLBVUB • Viale Rar-
faello, 35 - Tel. 0 5 4 7 / 8 6 . 2 1 6 . 
Giugno « settembre L. 4 . 5 0 0 , lu
glio L. 5.500 tutto compr. ( 1 5 2 ) 

RICCIONE • HOTEL FRANCHINI 
Tel. 0 5 4 1 / 4 1 3 3 3 - vicinissime 
mare - moderno - confort - cu
cino eccellento - giardino - par
cheggio • 25 -30 /8 5 .800 • Set
tembre 4 .600 - compreso I V A . 

CATTOLICA - HOTEL MAJOR -
V. Dante 8 2 - T. 0541 /951 .757 -
9 6 0 . 4 7 2 . Tutte camere servizi, 
telefono, ascensore. 1-10 luglio 
L. 6 .000, 11-31 luglio L. 6 .500 , 
agoslo L. 7 .000, settembre LI. 
re 4 .500 IVA compresa. ( 1 5 5 ) 

M I R A M A R E CRIMIN I ) - PEN
SIONE DUE GEMELLE • Tel clo
no 0 5 4 1 / 3 2 . 6 2 1 . Posizione tran
quilla, vicinissimo maro, parcheg
gio, camere con/senza servizi, ot
timo trattamento, cucina casalin
ga. Pensione compiota luglio e 
25 -31 /8 L. 4 .300 compi. ( 1 5 8 ) 

HOTEL LA MODERNA - GATTEO 
MARE. 3 0 metri dal mare, ca
mere con/senza doccia e WC, bal
cone, ogni confort, cucino curata, 
parcheggio coperto. Pensione com
pleta: bossa stagione L. 3.600-
3 .900. media L. 4 .200-4 .500 , alta 
L. 4 .700-5 .000 tutto compr. ( 1 5 ) 

CATTOLICA - CLUB HOTEL 
Nuovissimo ' Tel. 0 5 4 1 / 9 6 0 . 5 6 0 • Bambini sino 10 anni sconto 5 0 % . 
Menù a scelta, camere servizi, balcone, parcheggio, nmerican bar, 
TV, cabine. Giugno sino 5 luglio e settembre L. 5 .000, 6-31/7 e 
21-31 agosto L. 6 .000 , 1-20 agosto L. 7.000 compreso IVA. ( 1 2 6 ) 

VOLI SPECIALI 
PER STUDENTI 
par tenze con aerei jet 

Da Roma per tutte lo principali città europee 
e del Mediterraneo. 
quote da L. 28,000 
Passaggi aerei tra le principali città europeo 
quote da L. 19.300 (Londra-Dublino) 
Da Roma e dalle principali città europee 
per l'Estremo Oriente. 
quote da L. 188.000 (Roma-Bangkok) 
Da Parigi -Zur igo - Bruxelles per l'America 
del nord - centro - sud. 
quote da L. 204.600 (Parigi-New York - Parigi) 
Da Roma e Bruxelles per l'Africa 
quote da L. 160.000 (Roma-Nairobi) 
Tutto le Informazioni o i programmi al V3. agento 
d. viaggio o a: VACANZE S.r.l. 

20123 Milano - Via Rastrelli 2 - (878.491/2) 
00184 Roma - Via Torino 29 - (479.741/483.457) 

40126 Boloqna - Via Zamboni 58 - (263 674) 

controcanale 
YALTA — Il ridille tlcllu 

città di Yalta e slato .torse 
il P'U ripetuto, ni ogni di
scussione su'le ricalile del 
dopoguerra, negli ultimi tieu-
Vanni. Yalta e diventato si
nonimo di «spartizione del
l'Europa tri zone d'Influenza » 
e (ri propaganda voce/dentale» 
lui massicciamente accredi
tato la versione di una confe
renza combattuta tra uno Sta
lin ispirato soltanto da mire 
espansionistiche e VII Roose
velt e un Churchill impegnati 
ti contenerlo congelando la 
situazione. Anche in televi
sione, nel passato, non pochi 
documentari storici hanno 
accettato Questa versione. 
Solo nei tempi più recenti è 
cominciato un lavoro di revi
sione critica di Quel Quadro: 
e diremo che, almeno nella 
linee generali, la terza pun
tata del programma La sruer-
ra al tavolo della pace st è 
collocata in questa ottica di
versa. La ricostruzione, sce
neggiata et ha presentato la 
conferenza di Yalta come il 
momento più alto dell'allean
za antifascista tra Unione So
vietica, Gran Bretagna e Stati 
Uniti: un momento sul Quale 
st riverberava già la luce si
cura dell'imminente vittoria 
sulla Germania nazista, Un 
momento segnato da tratta
tive complesse, perché molti 
e complessi erano i problemi 
che si ponevano ai tre «Gran
di», ciascuno dei Quali, ovvia
mente, perseguiva una pro
pria visione del futuro. Ma 
un compromesso positivo, nel 
mantenimento dell ' alleanza 
anche oltre la guerra, appa
riva ancora possibile: tanto 
che Stalin poteva auspicare 
<i cinQuanfanni di pace ». 

Le informazioni che et sono 
state fomite sulle discussioni 
— in parte già iniziate poco 
Più di un anno prima a Te
heran — circa l'assetto della 
Germania e della Polonia e 
la costituzione dell'ONU sono 
anche Questa volta servite a 
chiarire le diverse posizioni, 
almeno in una certa misura. 
Si è visto come Churchill ten
desse soprattutto a frenare il 
più possibile l'inevitabile ridi
mensionamento dell'influenza 
dell'Impero britannico e a 
manovrare, ancora una volta, 
sui Balcani: come Roosevelt 
fosse soprattutto preoccupato 
di assicurarsi l'appoggio so
vietico per battere definitiva
mente il Giappone e di con
solidare il crescente dominio 
degli stati Uniti: come Stalin 
cercasse di imporre il ricono
scimento concreto dell'enorme 
sforzo sostenuto dai popoli 
dell'URSS e di creare una si
tuazione Qualitativamente di
versa dal passato, nella Quale 
l'URSS — che fino alla vigilia 
della guerra le potenze capi
talistiche avevano mirato a 
colpire in ogni modo — po
tesse esercitare il suo peso. 
Il che, è bene sottolinearlo, 
coincideva in quegli anni con 
l'aspirazione delle masse po
polari e dei popoli oppressi 

d: tutta V; Terra, r quali nella 
picsctiza rie! Paese del socia-
Irrito tra : « i/randi » vede-
uno unti (uirunzia di pace, 
eli antifascismo, di liberazione. 

SuU'atinosfeui di reciproco 
accordo, del testo, lo sceneg
giato Ila insistilo molto, con. 
toni che slioravuno perfino la 
coni mozione, spccc nella se
quenza dei brindisi finali, in-
tirpretiiti efficacemente dagli 
attori, con Iti consueta discre
zione Certo, gm emergeva 
pero ancora una volta il li
mite del programma, eccessi-
lamenta centrato, tome ab
biamo già aiuto occasione di 
rilevare, sulle singole perso
nalità del protagonisti, e ava
ro di documentazioni dirette 
e di analisi 

Un approfondimento delle 
Questioni sul tappeto e del 
loro precedenti e anche delle 
loro prosvettivc future, avreb
be aiutato a chiarire mrglto 
taluni aspetti eontrovrii. in 
particolare, sarebbe stato uti
le parlare maggiore luce sulla 
posizione sovietica a prono-
sito dello smembramento del
la Germania proposto da Roo
sevelt: Bcrezkov, l'interprete 
di Stalin, afferma che i so
vietici non furono mai del 
tutto lavoreroli al piogeno, e. 
nella commissione delle Ire 
potenze, lo rifiutarono: d'al
tra parte, va ricordato che 
Stalin, nel suo messaggio al 
popolo del 9 maggio 1945, 
affermò esplicitamente che 
l'Unione Sovietica non st pro
poneva « né di smembrare né 
di annientare In Germania ». 
E' una Questione importante, 
dal momento che. più tardi, 
gli angloamericani mistifica
rono Questa questione, attiz
zando il nazionalismo dei te
deschi abitanti nelle loro zone 
di occupazione contro l'URSS. 
indicala come ostacolo princi
pale alla riumficazionc della 
Germania. 

In particolare, poi, l'episo
dio del famoso colloquio Chur
chill-Stalin a Mosca, nel qua
le si parlava esplicitamente 
della « spartizione m zone di 
influenza » calcolate in per
centuale, liquidato in quel 
modo e rafforzato dal succes
sivo accenno alla sorte della 
Grecia, aveva l'aria di un ce
dimento di comodo alla ver
sione codificata — e tuttavia 
ancora discussa — di quegli 
avvenimenti. 

D'altra parte, una minore 
concentrazione sui personag
gi, o quanto meno una descri
zione dì maggior respiro del 
loro retroterra nazionale e 
della loro politica comples
siva, avrebbe potuto intro
durre nella puntata alcuni 
elementi problematici, che sa
rebbero serviti a preparare la 
prospettiva della successiva 
conferenza di Potsdam e so
prattutto di quel rovescia
mento della situazione che 
doveva cominciare a profi
larsi già un anno dopo, nel 
1946. 

9- e. 

oggi vedremo 
AMERICA ANNI VENTI (P, ore 21,15) 

L'atteso programma da Nlooletta Artom dedicato all'ai-
teltoJ^Sl ^ ^ K S ; , 1 1 1 u n pThn° t e m p o annunciato In enr-
Jfim w ^ J L ' , b b r a l ? > ? c o r e o ' , p r e i x i e u v l a stasera con il 
girli del 1927._La sceneggiatura è di Alien McNell e Tlm 
wiSJUi ÌLT?*?* d l , ? a m Taylor: tra irli Interpreti, oltre In 
Pickford beninteso, figurano Oharlcs « Buddv » RoKers Sun-
shlne Hart e Luclen Llttlefleld. 
^ r ^ l r ^ i 0 " ? , 2."'iS?,Ì l l-J

u n a t r e P ' d a " w m femminile 
mode in USA, Mary Pickford opponeva la sua grazia e la 
sua spontaneità allo stile liberty che 11 cinema aveva adot
tato negD armi venti e trenta e fu perciò soprannominata 
la «fidanzata dAmerica». Tutti «tifavano», infatti, per 
questa giovane donna dinamica, anche se pasticciona Inse
rita in un tipico pragmatismo di marca statunitense. Ho 
sceltola migliore può fornire una preziosa verifica al « per
sonaggio Pickford » poiché ne espone esaurientemente ! tratti 
caratteristici salienti: Mary è come al solito perdutamente 
innamorata di un uomo e scatena mille disastri pei por
tarlo a casa e preparargli il pranzo, da buon «ciclone 
casalingo». 

TV nazionale 
10,15 Programma cinema

tografico 
(Per la sola zona di 
Napoli) 

18,15 La TV del ragazzi 
icL'aJlegra banda d! 
Yoghl ». Cartoni ani
mati 
« Vita da sub: 1 re
cord ». 

19.15 Telegiornale sport 
19,30 Cronache Italiano 
19,45 Oggi al Parlamento 
20,00 Telegiornale 
20,40 Tribuna sindacale 

21,15 America anni venti 
« Mary Pickford » 

22.45 TeleglomalB 
23,00 Oggi al Parlamonto 

TV secondo 
20,30 Telegiornale 
21,00 Oulndicl minuti prt-

ma di... 
21,15 Spaccaqulndlcl 
22,15 Anni quaranta 
22.30 Sport 
22,40 Assegnazione dsl 

premio letterario 
Strega 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO - Ora: 7, 
8, 12 , 1 3 , 14, 1 7 , 1 9 , 23 . Oro 
6: Mattutino musicale; 6 ,25; 
Almanacco; 7,1 Ot I I lavoro oy-
ai; 7,45t Ieri al Parlamonto: 
8,30i Lo canzoni del mattino; 
S: Voi ed io; 11,10: Lo in
terviste impossibili; 11 ,30; I l 
meglio del maglio; 12 .10: Quar
to programma; 13,20: Rascet-
mania; 14 ,05: L'altro auono; 
14,40: I mlitorl di Napoli 
( 1 4 ) ; 14: Per voi giovani; I d 
Il girasole; 17,05: FHortJssimo; 
17,40t Programma por t ragaz
zi; 18: Musico In: 19 ,20: Sui 
nostri mercati; 19 ,30: A quel* 
cuno place freddo; 20 ,15: RI* 
trotto d'autore: J. Kern; 20 .40 : 
Tribuna sindacale; 21 ,10: Con
certo dot quartetto Borodin; 
21 ,50 : Un classico all'anno: « I l 
prìncipe galeotto »t 22 ,20: An
data o ritorno; 23 : Oggi al 
Parlamonto. 

Radio 2° 
GIORNALE R A D I O - O r e : 6 ,30 , 
7,30, 8,30, 10 ,30 , 12 ,30 , 
13 ,30 , 15 .30 , 1G.30, 18 ,30 , 
19 ,30 . 22 ,30 . Oro G: I l matti
niere; 7,30: Duon viaggio; 7 ,40: 
Buongiorno con; 8 ,40: Come e 

porche; 8 ,55: Suoni o colori 
deM'orchottra; 9 ,30: I misteri 41 
Napoli ( 1 4 ) ; 9 ,50: Vetr i .» 44 
Un disco per l'ostato; 10,24: 
Una poesia al qiorno; 10,33: 
Tutti insieme, d'ostato; 12,10: 
Trasmissioni regionali: 12 ,40: 
Alto gradimento; 13 ,35: I di
scoli por l'ostate; 14: Su di ?irl: 
14 ,30: Trasmissioni regionali; 
15: Cantutorl oggi) 15,40: Ca-
rarat; 17,35: Dischi caldi; 
18 ,35: Discoteca all'aria aper
ta; 19,55; Supersonici 21 ,19 : 1 
discoli per l'estate; 21 ,29 : Po
poli; 22 ,50; L'uomo della notte. 

Radio 3" 
Ore 8 ,30: Hand in Hand; 8,45: 
Foull d'album; 9,30: Concerto 
di apertura: 10,30: La settimana 
di Ciailiovskl; 12,20: Musicisti 
italiani d'oggi; 13: La musica 
nel tempo; 14 ,30 : Intermezzo; 
15,15: Ritratto d'autore; 10,15: 
I l disco in vetrina; 17,10: Ca
polavori del ' 900 ; 17,40: Ap
puntamento con N. Rotondo: 
18 ,05; Il manglotempo; 18,25: 
I l jazz o I suol strumenti; 
18.45; I l Politecnico di Roma: 
Cultura e spettacoli decentrati; 
19,15: Concerto della sera; 20 i 
Lulù, direttore K. Bohtm Nola» 
intervallo: oro 21 Ciornalo oM 
Terrò. 


