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Che cosa cambia in Sardegna 

Gióvani 
e cultura 

L'organizzazione del tempo libero - Carenza di strutture - Cam
biare il linguaggio fatto di numeri, di slogan, di frasi fatte • Una 
iniziativa della Commissione scuola e cultura della Federazione 
comunista di Cagliari - Le importanti novità degli ultimi anni 

Il meeting musicale, che si svolge raramente a Cagliari, è il solo momento in cui migliaia di giovani possono ritrovarsi e sfuggire ad una condizione di soli
tudine alienante. Dopo non rimane che il bar-biliardo o il club equivoco. Il problema dell'associazionismo culturale e sportivo di massa è tra i più importanti 
da affrontare e risolvere, nell'immediato, dalle organizzazioni democratiche e dagli enti locali 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI, febbraio 

Se sì dovesse fare un cen
simento per le strutture del 
tempo libero, si otterrebbe 
a Cagliari una prevalenza 
del cosidetti « clubs » a sco
po di evasione, dei vari 
« lyons » e « rotary » che han
no sempre utilizzato la cultu
ra come giustificazione per 
Incontri mondani o dibattiti 
elitari. Di fronte alla doman
da crescente dei giovani, dei 
lavoratori, degli stessi ceti 
medi di un intervento pubbli
co adeguato nella organizza
zione del tempo libero, c'è il 
muro di diffidenza se non di 
ostilità aperta degli organi
smi regionali e comunali, abi
tuati alla vecchia pratica 
clientelare della « elemosina » 
e dell'intervento spicciolo 
buono per procurare voti al
le elezioni. 

Il PCI — in unità con le 
altre forze democratiche — 
ha assunto l'iniziativa a Ca
gliari e in provincia di un ri
lancio dei circoli culturali e 
sportivi, e di tutte le organiz
zazioni per il tempo libero in 
senso lato. DI questi proble

mi si è largamente discusso 
in una assemblea convocata 
dalla Commissione Scuola e 
Cultura della Federazione co
munista di Cagliari. Il tema 
del dibattito era quanto mai 
stimolante: «L'impegno del 
partito per una politica di 
sviluppo dell'associazionismo 
democratico e per la costru
zione di strutture culturali di 
massa ». 

Come offrire ai giovani 
un'alternativa ai club equivo
ci che pullulano in città, ai 
bar-biliardo delie squallide 
periferie, ai ritrovi più o me
no « anticonformisti » dove si 
cerca uno sbocco alla realtà 
durissima di ogni giorno con 
la droga leggera e talvolta 
pesante? 

Occorre in primo luogo fa
vorire l'educazione e l'orien
tamento democratico dei gio
vani attraverso una organiz
zazione politica e culturale 
che non sia resa pesante da 
un linguaggio burocratico e 
da un'attività dove predomi
nano aridità e nessuna fanta
sia. Purtroppo oggi succede 
anche nel movimento de
mocratico. Si parla spesso il 
linguaggio dei numeri, de-

Domani e martedì 

L'« Arlecchino »di Trovato 
a Monserrato e a Cagliari 

CAGLIARI, 28 
Va in scena lunedi 1. 

marzo nella frazione di Mon
serrato lo spettacolo o Arlec
chino scegli il tuo padrone», 
scritto e diretto da Giancarlo 
Trovato. E' la storia di alcuni 
ex carcerati in libertà i quali 
decidono di cominciare a fare 
teatro per vivere, prima reci
tando spontaneamente come 
i comici dell'arte, e poi adot
tando testi scritti, per esem
pio di Goldoni. Tra alti e 
bassi, contrasti e scontri, u-
scendo fuori dalla struttura 

de Heatro usuale, i personag
gi riescono ad avere almeno 
un vantaggio, che consiste 
nella loro presa di coscenza. 

Martedì alle ore 10 lo spet
tacolo sarà rappresentato all' 
Adriano di Cagliari per inizia
tiva del Sindacato ferrovieri 
italiani. Successivamente ver
rà portato a Guspini. Carbo-
nia, Quartu, Villacidro, Igle-
sios, Ghilarza. Oristano, Ma-
corner. Ittiri. Sassari. Tempio 

| e in altri centri dell'isola an-
I che per iniziativa delle am-
I ministrazioni comunali 

gli slogan, delle frasi fatte. 
Bisogna invece stimolare il 
lavoro creativo, superando il 
metodo dell'accumulazione di 
nozioni impartite con scola
stica burocraticità, e perve
nendo a strumenti di crea
zione di una coscienza socia
le nuova. Ciò è possibile con 
un'opera di educazione di 
massa da perseguire ad ogni 
livello e in tutte le istanze 
della società. 

«Non siamo all'anno zero 
— ha detto il compagno 
Gianfranco Macciotta. nel
la relazione introduttiva — 
ma siamo riusciti a compie
re utili passi in avanti ne
gli organismi universitari 
(come il CUC, per esempio) 
e in altre sedi (l'ARCI-
UISP in primo luogo, i grup
pi teatrali e musicali, i cir
coli culturali) tramite l'uso 
dei più diversi mezzi di co
municazione: dal libro al 
film, dalla prosa al disco, 
dalla conferenza al meeting 
musicale. Utilizzando ciascu
no di questi mezzi in modo 
differenziato, a seconda del 
livello del pubblico cui ci 
siamo rivolti, abbiamo con
tribuito ad insegnare ai gio
vani, ai lavoratori, alle don
ne a discutere, a ragionare, 
a capire senza più delegare 
ad altri la funzione di per
sona colta dalle cui labbra 
bisogna pendere per avere 
la spiegazione di come va il 
mondo ». 

« Il merito principale di 
quest'attività — ha poi sot
tolineato il compagno Mac
ciotta — è di aver prodotto 
una notevole quantità di pre
ziosi quadri di valore, i qua
li dalla funzione di operato
ri culturali sono passati ad 
un impegno più direttamen
te politico, costituendo l'os
satura del movimento degli 
studenti delle federazioni 
giovanili dei parliti democra
tici, e degli stessi partiti au
tonomisti. Si può dire, sen
za tema di smentita, che 
non vi è stato quadro delle 
lotte studentesche degli an
ni '60 che non sia passato 
attraverso, l'esperienza di 

questi organismi culturali 
di massa. Se la Sardegna è 
andata cosi avanti vincen
do il referendum sul divor
zio e realizzando impetuose 
avanzate del PCI e della 
sinistra alle ultime due com
petizioni elettorali, lo si de
ve anche, non bisogna di
menticarlo, all'enorme pro
cesso di acculturazio ne di 
massa ancora in atto ». 

Dal dopoguerra ad oggi il 
progresso è stato enorme, 
ma il partito non può vive
re certo sugli allori: deve 
guardare avanti, indicando 
una più avanzata linea di 
azione, per aprire nuove pro
spettive. 

In primo luogo, è necessa
ria nel campo dell'associa
zionismo una attività di qua
lificazione dei quadri del 
partito, che saranno poi 
chiamati a portare avanti la 
battaglia per la realizzazio
ne di strutture adeguate al
lo sviluppo di una cultura 
democratica di massa. In se
condo luogo è stata rimar
cata l'esigenza di un'azione 
presso i gruppi consiliari co
munisti nelle assemblee 
rappresentative in cui sia
mo maggioranza e dove ci 
troviamo all'opposizione (Re
gione. Province, Comuni e, 
nei prossimi mesi. Compren
sori), al fine di ottenere 
l'impegno per la realizzazio
ne di strutture culturali pub
bliche al servizio della col
lettività. e per lo stanzia
mento di fondi adeguati per 
favorire l'attività delle or
ganizzazioni culturali e ri
creative di orientamento de
mocratico. 

Né si può. né si deve agi
re a ranghi sparsi, ognuno 
per la conquista di un suo 
spazio. I comunisti ritengo
no utile che tra le varie or
ganizzazioni, le quali si muo
vono nella prospettiva di 
realizzare una cultura de
mocratica al servizio delle 
masse popolari, si giunga 
ad un confronto e a un 
coordinamento, sia pure nel
la reciproca autonomia, in 
modo da evitare che una 

sterile concorrenza si risol
va in un danno per gli Inte
ressi generali. 

Al ricco e vivace dibattito 
hanno preso parte: Aldo Ac-
cardo, vice responsabile del
la Commissione culturale 
regionale; Giuliano Guerrie
ri. dirigente dell'ARCI-
UISP: Fabio Masala. re
sponsabile per la Sardegna 
della Società Umanitaria; 
Giampaolo Mura, del sinda
cato CGIL-Scuola; Giuseppe 
Galanti, dirigente sindacale 
del parastato; Primo Panto-
li, pittore e docente del Li
ceo artistico: Giulio Angio-
ni, docente di Antropologia 
culturale nella facoltà di 
lettere dell'Università, e al
tri compagni ancora. 

« I prossimi impegni nel 
campo importantissimo del
l'associazionismo di massa 
— ha affermato il respon
sabile cittadino del PCI, com
pagno Eugenio Orrù, conclu
dendo il dibattito — dovran
no vedere il partito come 
protagonista nella lotta per 
la creazione di strutture 
adeguate, in particolare im
pianti sportivi e locali da 
spettacolo, in una città che 
registra paurose carenze. 
Cagliari è priva anche di 
qualsiasi struttura culturale 
di tipo tradizionale. Il tem
po Ubero viene negato ai 
giovani e ai lavoratori, ma 
anche ai ceti medi e a tut
ti i ceti produttivi e labo
riosi. Non bisogna stare fer
mi. né limitarci ad una de
nuncia verbale. C'è da fare. 
e si può fare. Dopo il 15 
giugno a Cagliari e in Sar
degna lo schieramento de
mocratico e il nostro parti
to in particolare, hanno la 
forza di imporre alla Regio
ne ed al Comune e di im
postare alla Provincia un ! 
intervento preciso nel cam
po dell'organizzazione della 
cultura di massa, dello sport 
e del tempo libero. Non 
bisogna assolutamente per
dere questa occasione ». 

Giuseppe Podda 

Un gioco 
estremamente 

pericoloso 
Phil. tenente di polizia a 

Los Angeles, è disturbato di 
domenica, mentre si gode la 
vacanza in compagnia della 
sua amica francese Nico'.e. 
«squillo» di riguardo. Han
no - rinvenuto morta, sulla 
spiaggia, una ragazza ven
tenne, Gloria Hollinger. im
bottita di barbiturici Le in
dagini ufficiali durano poco. 
il verdetto è a suicidio»: 
una volta tanto, sembra trat
tarsi della venta; ma quel
la tragica scomparsa chiama 
in causa qualche correspon
sabile, in primo luogo il ric
co. potente avvocato IJCO. 
coinvolto sia in losche storie 
di orge e di film pornogra
fici. nelle quali la povera 
defunta era irretita, sìa nel 
giro più grosso del gangste
rismo politico sindacale. 

Innocente, in senso stretto. 
nel caso specifico, Leo è dun
que colpevole di ben altro, 
ma non ci sono motivi suf
ficienti per incriminarlo. 
Pungolato dal proprio aiu
tante. un nero, ma frenato 
dai superiori, e imbarazzato 
anche per via de! legame con 
Nicole, il nostro Phil può so
lo seguire e controllare, a di
stanza. l'inchiesta che. per 
proprio conto e a proprio ri
schio, sta conducendo il pa
dre di Gloria, l'attempato 
Marty, cui la guerra di Co
rea. alcuni lustri avanti, ha 
scosso irreparabilmente i ner-
Ti; ma giunge tardi. Phil, 
quando Marty è arrivato a 
farsi giustizia da sé. In uno 
slancio di solidarietà, il po
liziotto accomoda allora le 
cose in maniera da scagio
nare l'uccisore. E vorrebbe 
adesso prendersi un po' di 
riposo con Nicole, che egli. 
maturato da amare esperièn
ze. sarebbe ora anche dispo
sto a sposare. Ma una vicen
da cosi non può terminare 
in letizia. 

Prodotto e diretto da Ro
bert Aldrìch, Un gioco estre
mamente pericoloso ha 1 pre
gi e I difetti del cineasta 
americano (ma più 1 secondi 
ilei primi): da un lato la 
schiettezza brutale, spesso ef
ficace, del dettaglio realistico 

CINEMA che cosa créda vedere 
(si veda la bella, drammati
ca sequenza che precede la 
conclusione); dall'altro una 
tendenza introspettiva che. 
per vaghezza o insufficienza 
di strumenti culturali, minac
cia di precipitare nelle ba
nalità dello psicologismo d'ac
catto e della mediocre let
teratura. Alle quali non sfug
ge l'ambizioso ma velleitario 
ritratto del protagonista, col 
suo amore per i relitti (vec
chie orchestre, vecchie can
zoni. rottami umani come 
Marty. donne di vita come 
Nicole, e magari le anuene 
mura romane, da lui idoleg
giate dopo un lontano, miti
co viaggio professionale), e i 
suoi compiessi di manto e 
amante sempre ingannato. 
Del resto, un attore come 
Buri Reynolds funziona me
glio quando va sul pesante. 
mentre, al suo ftanco, Cathe
rine Deneuve è una presen
za piuttosto fragile. Ma il 
contorno, secondo il solito, ri
sulta incisivo; vi si notano 
l'anziano Ben Johnson ed E;-
Ieen Brennan. Edd:e Albert. 
Paul Winfield. Ernest Bor-
gnine. 

Biade: il duro 
della Criminalpol 
Biade è un poliziotto ame

ricano al limite delia pensio
ne. cioè l'opposto di quanto 
enuncia il titolo: anzi, egli 
è addirittura accusato di esse
re troppo morbido con i cri
minali, specialmente • con 
quelli «di colore». Cosicché, 
quando viene uccisa la gio
vane figlia di un senatore di 
destra, in clima elettorale, e 
viene incolpato li fidanzato 
negro di lei. il nostro vec
chio Biade fa l'impossi
bile per scagionare l'innocen
te. I bastoni fra ìe ruote glie
li mettono un po' tutti, colle
glli e politicanti, ma la verità, 
dopo varie emozioni, trionfa. 

Questo film diretto da Er
nest Pintoff (un cineasta sta
tunitense che si è preceden

temente cimentato con suc
cesso nel campo del disegno 
animato) e interpretato da 

I John Marley (solido caratte-
I stica al suo primo ruolo di 
I spicco: lo abbiamo visto nel 
I primo padrino) sorprende 
| piacevolmente per la tecnica 
• d: ripresa. Il montaggio e la 

spregiudicatezza dei giudizi 
sull'ambiente elettorale nord
americano Nessuna novità la
cerante dopo tanti e anche re
centi scandali (però il film è 
del 72). ma una certa sin
cerità pervade la storia, nono
stante qualche pasticcio nel 
racconto e nessun risparmio 
di violenza. 

Colpita 
da improvviso 

benessere 
Elisabetta, ovvero Betty. 

j peòcivendola. anima bottegaia 
I e cuore d'oro. di\ide la pro-
! pria passione tra il mercato 
I e l'amico Luiso. il quale, di 
I sentimenti anarchie, la aiuta 
! si nel lavoro, ma r.cn parte

cipa certo dei suoi ideali bor
ghesi. Se incontra un altro 
uomo, questi è l'ispettore sa
nitario Gigino, ig.enisia e ze
lante. che pone ostacoli alla 
snreziudicata condotta da lei 
seguita per aver successo 
negli affari, dovendo affronta
re rivali e concorrenti spie
tati, dal padre macellaio al 
grossista Proietti; che, con le 
spalle coperte dal denaro e 
dalie protezioni altolocate, rie
sce infine a spezzare la resi
stibile ascesa di Betty, e la 
costringe a ripartire da ze- I 
ro, mi consolata dall'affetto 
di Luiso. 

II film di Franco Giraldi 
sf.ora grossi temi e proble
mi: gangsterismo nel setto
re del commercio all'imjros-
so. corruzione dei pubblici po
teri. inquinamento dell'am
biente, ecc. Ma la sua misu
ra — anche se sullo sfondo 
s'intravede il vago disegno di 

un possib:le dramma didat*:-
co a alia Brecht » — è quella 
di wna commedia all'italiana 
(anzi, alla romana) piuttosto 
gracile per via soprattutto 
della sceneggiatura, passata 
attraverso varie mediazioni. 
probabilmente frettolose. Nel 
toccare una materia spesso 
maleolente. la mano del re
gista e sin troppo genLIe, co
sicché gli agganci alla rea'.tà 
si attenuano, e l'apologo sca
de in Tavoletta. Ma la popo
laresca fieura della protago
nista è trattej^iat^ da Gio
vanna Raili. con calda sim
patia e il contorno (ncordia 
mo accanto a Franco Cittì e 
Stefano Satta Flores, almeno 
Glauco Onorato) ha di.^creti 
co'.ori. 

Un letto 
in società 

Una ragazza inglese, sprov
vista di 'bagagli (sia appa
renti. sia reconditi) capita a 
Parigi e decide di aggregar
si a conoscenti occasionali 
per racimolare affetto, como
dità e altri generi di consu
mo. La fanciulla, attorniata 
di padrì-amanti-figli d'ogni 
risma, alla fine riuscirà per
sino ad aver fortuna in cer
ti affari e a risarcire, quin
di, i suoi « mecenati ». Ma il 
suo cuore resta a mal parti
to. rifiutato da! giovane 
Franccs, che prima la p.c-
chia e la violenta, poi la tra
disce sposando un'altra. 

Attraverso un'ipocrita sim
patia per la protagonista 
(l'attrice è Jane Birkin). il 
prolifico cineasta francese 
Michel Bolsrond. cattivo di
scepolo d: René Ciair, tesse 
un apoioeo sentimentale per
meato di una misoginia 
quantomal abietta perché 
«frivola». Un letto in società 
somiglia a una versione edul
corata di lì Ut aire d'O, desti
nata a quei p.ccolo-borghesi 
che ancora qualche anacro
nistico pudore ce l'hanno. 

L'albero 
di Guernica 

Guernica è un villaggio 
basco, al centro de', quale 
sta l'« albero della liberta ». 
che da sempre simboleggia la 
indomabile resistenza del po
polo ai soprusi del potere: 
nel momento in cui la guer
ra civile spagnola esplode, in
torno a questo emblema, sot
to le bombe, la gente si riu
nisce al gr.do di .<No pa-
saran! >*. 

Ero; ira la folla sono Goya 
(l'attore Ron Faber). un ari
stocratico adepto del surrea-
l:smo che nella rivolta con
tro :] padre ha scoperto la 
lotta di ciasse e la a pas.o-
nar:a » Vandale (Mariangela 
Melato), una donna piena 
di luce e d; forza, capace di 
far ardere le piazze. Il po
polo combatte contro le for
ze della restaurazione una 
battagl.a d.sperata: soccom
berà. infatti, ma non prima 
d: aver portato a compimen
to una rivoluzione il cui se
gno resterà indelebile ( l'abo
lizione delle « differenze » so
ciali. mora::, sessuali e cultu
rali. un rapporto più vero e 
sano con ia m.toiog.a delia 
fede re' ?iosa. senza remore 
né pudori d. sorta». 

Dalle 5ofh>t cate provocazio
ni per gì. <i intimi » delle due 
precedenti opere cinemato
grafiche. il regista-scrittore 
spagnolo Fernando Arraba! 
approda ozzi con sincero co
raggio al naif a scopo d.dat-
tico. tentando la v.a d: un 
«surrealismo socialista» che 
gli dovrebbe consentire di sol
lecitare un ascolto più puro 
e vasto, cosi come avviene, 
sullo schermo, al Goya pro
tagonista de! film, r» proget
to è di non facile attuatone 
e certo in questo senso i ri
sultati del maestro Luis Bu-
nuel, pur nel compromesso 
tra a leggib.lità » e * pr.vile-
ei d'artista ». non saranno 
mai eguagliati: tuttavia, la 
candida univocità sotto me
tafora tenacemente traspa
rente di questo Albero di 
Guernica può costituire una 
svolta. E* la p:ù alta espres
sione d'amore e d'umiltà di 
un intellettuale autocritico 
che si proietta nell'occhio 
della collettività. 
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MOSCA- LENINGRADO-TALUN 
Partenze: 4 è 18 aprile - 5 maggio • 20 giugno 

Durata 8 gg Lire 260 .000 

MOSCA-LENINGRADO-RIGA 
Partenze: 16 e 23 maggio • 6 giugno 

Dur.K a n Lira 260.000 

7 NOVEMBRE A 
LENINGRADO-MOSCA 
Dall'I all'8 novembre 

. Durala 8 W Lire 280.000 

CAPODANNO A 
LENINGRADO-MOSCA 
Dal 27 dicembre al 3 gennaio 1977 

Lire 330.000 
VIAGGI IN «IDEO CON PARTENZE DA MILANO 

ASIA CENTRALE SOVIETICA 
Dal 18 luglio al 1° agosto 
Itineraria: ROMA • MILANO - MOSCA • KALININ . SAMAR
CANDA - BUKARA• TASCHENT• MOSCA . ROMA .MILANO 

VIAGGIO IN AEREO, TRENO I PULLMAN 

Lire 400.000 

1° MAGGIO A STALINGRADO 
- Dal 27 aprile al 4 maggio 

l l lmrirl*: MILANO . MOSCA • STALINGRADO 

Lire 230.000 

MOSCA-LENINGRADO 
Dal 27 luglio al 3 agosto 

Lire 230.000 

CIRCOLO POLARE ARTICO 
Dal 10 agosto al 24 agosto 
ItlMrtrlo: MILANO -• KIEV - LENINGRADO - PETROZA-
VODSK - MURMANSK (p*nl»o'« di Kol») • MOSCA 

Lire 365.000 

Capodanno a MOSCA 
Dal 29 dkembre al 2 gennaio 1977 

Lire 207.000 
.VIAGGI IN AEREO CON PARTENZE DA MILANO 

CROCIERA 
CROCIERA UNITÀ VACANZE 
«IVAN FRANKO» Dall'I al 9 settembre 
Itinerario: GENOVA - MALTA • IRAKUON - KATAKOLON • 
CORFLT - GENOVA 

Quote da Lire 194.000 
a Lire 337.000 
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TURCHIA 
PASQUA A ISTANBUL 
Dal 16 al 19 aprile 

PREZZO DA DEFINIRE 

ISTANBUL 
ANKARA-CAPPAD0CIA 
Dal 24 al 30 maggio 

PREZZO DA DEFINIRE 

ISTANBUL-IZMIR 
Dal 28 giugno al 4 luglio 

PREZZO DA DEFINIRE 

VIAGGI IN AEREO CON PARTENZE DA MILANO 

UNGHERIA 
WEEK-END A BUDAPEST 
Dal 10 al 13 settembre 

Lire 140.000 

1° MAGGIO A BUDAPEST 
Dal 30 aprile al 3 maggio 

Lire 160.000 

<Ponte> di novembre a BUDAPEST 
Dal 30 ottobre ài 3 novembre 

Lire 180.000 
VIAGGI IN AEREO CON PARTENZE DA MILANO 

SOMALIA 
VACANZE IN SOMALIA 
VIAGGIO IN AEREO OA ROMA: 
Pn tn iK 13 tpr.'t. dorati 11 &3rr1; 7 tysra. d-f i ! i 1S 
p j ; Tì etteàrt, d.n*( 10 gj: 22 djcerfef», *.f»t» 1] 95. 

PREZZO DA DEFINII» 

PORTOGALLO 
Fine settiiMM a LISBONA 
Dal 16 al 19 aprile 

Lire 175.000 

USBONA-AliNTEJO-ALGARVE 
Dal 10 al 23 luglio 

lire 305.000 

Piale di iMVMdbrt a LISBONA 
Dal 29 ottobre al 7 novembre 

Lire 280.000 
VIAGGI IN AEREO CON PARTENZE DA MILANO 
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VIETNAM 
THAILANDIA - LAOS 
1° MAGGIO IN VIETNAM 
Dal 21 aprile al 6 màggio 

AUTUNNO IN 
VIETNAM-LAOS-THAILANDIA 
dai 28 ottobre al 12 novembre 

CAPODANNO IN VIETNAM 
Dal 20 dicembre al 4 gennaio 
lt!n*r«rl« M Ir* yUjfl: ROMA . MILANO - PARIGI • 
BANGKOK - VIENTIANE • LUANG PRABANO • HANOI • 
HA.PHONO . DO 50N M I I I O DA DEFINIRE 

CUBA 
I ' MAGGIO A CUBA 
Dal 17 aprile al 5 maggio 

Lire 565.000 

ESTATE A CUBA FESTA DEL 26 LUGLIO 
Dal 24 luglio al 9 agosto 

Lire 640.000 
PiuMItl al (tortine M'esc«tsl«ie il 7 ajirnl In MESSICO 

CAPODANNO A CUBA 
Dal 25 dicembre al 10 gennaio 1977 

Lire 580.000 
tttittrirl» di mautm* d*l Ut vltnl: 
MILANO . PRAGA - AVANA . SOROA - TRINIDAD • 
CIENFVE0O5 . VARADtRO - AVANA - PRAGA - MILANO 

VIAGGI IN AEREO CON PARTENZE DA MILANO 

AMERICA LATINA 
PERÙ-MESSICO 
Dal 25 luglio al 10 agosto 
Itlntrtrl*: MILANO - LIMA - CUZCO • PIS*C • VACHU 

•PICCHU - MEXICO CITY - MERIDA - UXUAL - * ABAH -
CHICHEN ITZA • S. JUAN PORTORICO • MXANO 

IN AEREO PREZZO DA DEFINIRE 

WEEK-END A BARCELLONA 
Dal 2 al 5 aprile 

PREZZO DA DEFINIRE 

1 ' MAGGIO AD ATENE 
Dal 30 aprile al 3 maggio 

DA ROMA Lire 140.000 
OA MILANO Lire 160.000 

L'ELIADE E LE SUE SPIAGGE 
Dal 7 agosto al 21 agosto 

DA ROMA Lire 280.000 
DA MILANO Lire 300.000 

SOGGIORNO ATENE-RODI 
Dal 14 agosto al 28 agosto 

DA ROMA tir* 300.000 
DA MIIANO Lire 320.000 

CAPODANNO ELLENICO 
Dal 30 dicembre al 6 gennaio 1977 

DA ROMA Lire 220.000 
DA MILANO Lire 240.000 

VIAGGI IN AEREO CON PARTENZE DA MILANO E ROMA 

VIAGGI IN PREPARAZIONE 
PARIGI - Festival de l'« Humanite » 
LONDRA - «Ponte» di novembro 

Soggiorni sullo costa urnerfìttmu 

Setlimmre biancho 1976/77 

.> ' J . 

WEEK-END A MADRID 
Dal 15 al 18 maggio 

PREZZO DA DEFINIRE 

SPAGNA-MAROCCO 
Dal 4 al 19 settembre 
Itinerari*: MILANO - ROMA • BARCELLONA . MADRID • 
CORDOBA • SIVIGLIA • TORREMOLINO* . TANGERI - FEZ -
MARRAKECH . CASABLANCA - RABAT - MALAGA • BAR
CELLONA - ROMA • MILANO 

PREZZO DA DEFINIRE 

Tour MANDALUSIA e MADRID 
Dal 30 ottobre al 7 novembre 
Itlmrwl*: ROMA . MILANO • MADRID - VALOEPENAS • 
GRANADA • SIVIGLIA « CORDOBA • TOLEDO • MADRID • 
ROMA - MILANO 

PREZZO DA DEFINIRE 

VIAGGI IN AEREO CON PARTENZE DA MILANO • ROMA 

JUGOSLAVIA 
SOGGIORNI A V E N D A 
Turni settimanali 
prorogabili, da maggio a ottobre 

HOTEL COMPLEX da Lire 30.000 
BUNGALOW da Uro 33.000 
VILLA 5 posti da Uro 105.000 
PARTENZ* CON MEZZI PROPRI OGNI USATO 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a: 

Unità vacanze 
20162 MILANO - VIALE FULVIO TESTI, 75 - Telefoni 64.23.557 - 64.38.140 

I VIA66I POTIUHHO SWItf MODIFICHE NEI PRESI, NEGLI ITINEIUM 0 ANCHE ESSERE ANNULLATI 


