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pcttacoli 

Lavia regista 
di «Homburg» 

al cinema 
ROMA — Gabriele Lavia, at
tore e regista tra I più in vista 
del teatro italiano, esordisce 
come regista cinematografico 
filmando «Il principe di Hom
burg» di Heinrich vcn Kleist, 
il dramma dello scrittore tede* 
sco (da un racconto di Federi
co II di Prussia, scritto nel 
1809-10) che egli ha diretto e 
interpretato per le scene nella 
scorsa stagione. «Non avrei po
tuto aspirare a un debutto ci
nematografico migliore — di
ce Gabriele Lavia che ha co
minciato le riprese il 6 giugno 
e le sta concludendo in questi 

giorni — perché "Il prìncipe 
di Homburg" mi è entra*/) nel 
sangue. Non è soltanto ormai 
per un motivo affettivo, dopo 
il complesso impegno teatrale 
dei mesi scorsi, ma perché gli 
"eroi" kleistianl così romanti
ci e narcisistici combattono 
contro se stessi per la ricerca 
della verità. Un affascinante 
dato poetico che non pub non 
sedurre e non apparirci mo
dernamente inquietante». 

Gabriele Lavia definisce «Il 
principe di Homburg» «storia 
di passioni violente e di princì
pi», destinata certamente a 
coinvolgere anchq il pubblico 
cinematografico. E un sogget
to di incanti, di sogni, dfstu-
pori, di terrori, di senso dell'o
nore, di grandi sentimenti a-
morosi, che si presta a essere 
vissuto sullo schermo. «Non 
capisco — osserva il regista, il 

quale anche nel film si t riser
vato come attore la parte del 
principe — perché esso finora 
non era stato mai filmato. Con 
le sue scene di guerra, il suo 
lato onirico; che vede il prota
gonista come perso in un so
gno di gloria, I suoi drammati
ci contrasti, la sua "suspense" 
è certamente un soggetto i-
deale. Probabilmente èli ame
ricani ne ignoravano resisten
za, altrimenti ne avrebbero 
fatto un "kolossal" in piena 
regola». 

Gabriele Lavia dice di aver 
contenuto la recitazione in 
termini non enfatici ma cine
matografici (gli attori, oltre a 
lui, sono gli stessi della scena: 
Monica Guerritore, la princi
pessa Natalia; Massimo Fo
schi, Gianni De Lellis, Franco 
Alpestre, Alberto Ricca) e di a-
ver dato più risalto visivo alla 
cornice, agli ambienti regali. 

Intervista Parla Seymour 
Chatman, studioso di mass-media 

«Negli USA ogni serial, 
tipo "Masti" viene manipolato» 

«Così noi 
americani Un'inquadratura dal film «Mash» di Robert Altman e. in alto. I 

protagonisti della serie televisiva ispirata a Mash 

vi truffiamo in Tv» 
Nostro servizio 

URBINO — Nella splendida 
cornice di Urbino, ospitato 
dal Centro Internazionale di 
Semiotica e Linguistica 
(nonché organizzato dalla 
Mostra Internazionale del 
Nuovo Cinema di Pesaro), si 
conclude oggi un convegno 
intitolato «Ripetitività e se
rializzazione nel cinema e 
nella televisione». Francesco 
Casetti e Lino Micclchè, re
sponsabili della iniziativa, 
hanno invitato studiosi di 
tutto il mondo a confrontar
si su un tema divenuto oggi 
di attualità. Basti pensare al
le altre recenti occasioni nel
le quali l'argomento è stato 
toccato: Cattolica, Chiancia-
no, Viareggio, Porretta Ter
me. A Urbino, però, il punto 
di vista è stato particolar
mente originale: cinque rela
tori sono stati chiamati ad a-
nalizzare «teoricamente» il 
fenomeno della serialità, e 
ad avanzare ipotesi sul fatto 
se ripetizione, continuazio
ne, dilatazione siano solo l'i
nizio di un nuovo tipo di e-
stetica e di gusto comune. 

Il fulcro dei discorsi urbi
nati è stato proprio la produ
zione audiovisiva statuni
tense, e allora abbiamo avvi
cinato Seymour Chatman, 
uno dei maggiori s*udiosi in
ternazionali presenti a Urbi

no per sentire finalmente il 
parere di un americano dopo 
tante dispute in casa nostra. 
Chatman insegna In Califor
nia, a Berkeley, nel «Depar
tment of Rhetonc», e il suo 
corso attuale verte sul pro
blema della trasformazione 
dei romanzi in films e telefII-
ms. Chatman è noto anche in 
Italia per un suo recente li
bro, «Storia e discorso», edito 
da Pratiche, e di cui fra po
chissimo tempo si ristampa 
la seconda edizione. In otto
bre sarà di nuovo in Italia, a 
Ferrara, per un convegno su 
Michelangelo Antonloni, sul 
quale Chatman ha appena 
terminato di scrivere un li
bro che sarà presto tradotto 
anche in italiano. 

Nella tua relazione al con-
\egno hai cercato di dimo
strare come la trasformazio
ne di certe opere famose in 
serie di telefilms operi uno 
s\ uotamento di significato, se 
non anche un abbassamento 
di qualità dall'originale, e hai 
fatto l'esempio del film 
«M.A.S.H.» e della conseguen
te serie televisiva. Vuoi spie
gare la tua tesi? 

A me non interessa tanto 
l'abbassamento della qualità 
quanto il cambiamento di l-
dcologia. Anzi, nel caso in e-
same, non solo un cambia

mento, ma addirittura una 
inversione. Ricorderai che 
«M.A.S.H.» era un film che 
attaccava duramente la 
guerra del Vietnam e l'esta
blishment militare e politico 
americano. Il grande pubbli
co americano non ha capito 
fino in fondo il contenuto 
della pellicola, ma In ogni 
caso si trattava di un film 
abbastanza «sovversivo». E 
non solo perché si opponeva 
alla guerra, ma anche per 
«come» vi si opponeva. I pro
tagonisti, infatti, sono dei 
medici chirurghi, e quella 
del chirurgo è negli Stati U-
niti una professione di gran
dissimo prestigio. Un chirur
go negli Stati Uniti è come 
una specie di semidio. Ma nel 
film un gruppo di questi se
midei si trova confrontato 
con un altro tipo di semidei: 

Fonerali, politici, e così via. E 
medici vincono la loro bat

taglia. Perché? Perché in 
quel momento la corporazio
ne dei chirurghi americani 
non è disponibile nei con
fronti dell'esercito, ma l'e
sercito ha invece bisogno di 
loro. La critica dunque può 
emergere in tutto il suo si
gnificato. Ma la sene invece 
ha fatto scomparire il con
flitto fra istituzioni e vita ci
vile. I chirurghi in un certo 

senso diventano «d'accordo» 
sulla guerra. Questa, a mio 
parere, è una dimostrazione 
del fatto che la cultura di 
massa finisce per tentare di 
ricomporre le fratture sociali 
all'interno dell'ideologia do
minante. Questo, comunque, 
è un fenomeno abbastanza 
tipico, e che magari può an
che produrre un abbassa
mento di qualità come dicevi 
all'inizio. È ovvio, infatti, che 
spesso il cinema sia migliore 
della sua riduzione televisi
va. 

Ma la ricomposizione all' 
interno della ideologia domi
nante è secondo te un ele
mento caratteristico della te
levisione? 

Devi pensare che li pubbli
co delle grandi reti america
ne è collocato in una classe 
che i sociologi definirebbero 
•low-middle class», cioè pic
cola borghesia. Per l'alta 
borghesia, infatti, ci sono le 
televisioni via cavo, dove si 
pagano canoni molto alti per 
non avere la pubblicità che 
interrompe le trasmissioni, o 
i programmi In cassetta per 
il videoregistratore. I giova
ni, invece, non vedono quasi 
per nulla la televisione, per
ché preferiscono 11 cinema o 
altri tipi di intrattenimento. 
Ciò determina allora una 
scelta produttiva molto pre

cisa: una forte standardizza
zione di contenuti, fatti per 
essere comprensibili e ade
guati al pubblico previsto, e 
una banalizzazione dei pro
dotti all'interno di un sapere 
molto condiviso. Anche 

aliando c'è critica al sistema, 
unque, essa non può che es

sere leggera, e molto Interna 
al sistema stesso. 

Noi vediamo i telefilm a-
mericanl molto spesso con un 
senso di mito e di esoticità. È 
10 stesso per il pubblico ame
ricano? 

Non saprei, perché non so
no un sociologo. Credo però 
che ad esempio la fortuna di 
•Dallas» si debba non tanto 
all'esotismo ma all'esibizio
ne della ricchezza, che è un 
tema sempre affascinante 
per gli Stati Uniti. Quel che 
interessa in «Dallas» è vedere 
una vita di uomini arrivati, 
che possono permettersi 
splendide macchine, case 
lussuose, ristoranti di lusso, 
e di bere quel che vogliono e 
quando vogliono. Avrai no
tato ad esempio che In «Dal
las» 1 personaggi bevono al
colici in continuazione. È in
teressante però il cambia
mento di luogo e di tipo di 
ricchezza. Una volta aveva
mo personaggi sempre in 
smoking, rappresentanti del
la aristocrazia newyorkese 
del denaro. Adesso il centro 
della ricchezza passa da New 
York a Dallas, dall'Industria 
meccanica al petrolio. 

Parliamo un momento del 
convegno sul cinema italo-a
mericano in programma qui 
a Urbino. Esaminerete i ci
neasti italo-americani, o an
che l'influenza del cinema i-
taliano su quello americano? 

Un po' tutti e due gli aspet
ti, che infatti non possono 
essere troppo distinti. Si par
te dalla constatazione che e-
siste un gruppo di registi co
me Coppola, Scorsese, Cimi
no, De Palma che sta dando 
una impronta personale al 
cinema di oggi. E da li si os
serveranno le matrici di que
sto cinema, come l'ambiente 
di origine, la cultura, i prece
denti. Fra 1 precedenti, ad e-
sempio, sarà collocato Frank 
Capra, che è tipico di quella 
critica interna al sistema che 
dicevo prima. Pur bonaria
mente, infatti. Capra si op
pone al sistema dominante 
degli anni 20 e 30. La sua ori
gine di Immigrato lo fa co
munque aderire al mito a-
mericano della possibilità di 
riuscire nella vita sociale. L* 
Ideologia complessiva del 
neocapitalismo rimane sal
va, e anzi esaltata. Del resto 
11 «mantenimento» dell'ideo
logia dominante è essenziale 
al successo di un'opera negli 
Stati Uniti. Negli Stati Uniti 
solo la generazione degli an
ni 60 (vedi Peter Fonda e 11 
suo film «Easy Rider») è stata 
radicalmente critica col si
stema e al tempo stesso ha 
avuto grande successo di 
pubblico. 

Omar Calabrese 

Il film Esce «Attenzione 
alla puttana santa» del 1970 

Fassbinder è 
proprio tutto 
da salvare? 

ATTENZIONE ALLA PUTTA
NA SANTA • Regia, soggetto e 
sceneggiatura: Rainer Wer
ner Fassbinder. Interpreti: 
Lou Castel, Eddie Constanti-
ne, Hanna Schvgulla, Irm 
Hermann, L'ili LornmeL, Rai
ner Werner Fassbinder, In-
grid Ca\en. Musica: Peer Ra-
ben. Drammatico. RFT-Iulia. 
1970. 

Continua senza tregua la 
beatificazione critico-commer
ciale di Fassbinder. Ma c'è co
me un'ombra di sciacallaggio in 
questo gusto esagerato della 
•riscoperta», in questa frenesia 
dei distributori di accaparrarsi 
i vecchi titoli del regista scom
parso, anche i più oruttì, per 
provare a farne dei «casi». Del 
resto, del Fassbinder migliore 
— quello meno magniloquente 
e più tormentato degli anni *72-
'77 — si è visto praticamente 
tutto, o qua<ù: da // diritto del 
più forte a Un anno con 13 lu
ne. da Tutti lo chiamano AH a 
Selvaggina di passo, da Effi 
Briest a Le lacrime amare di 
Petra von Kant C'è rimasto 
ben poco da recuperare, dun-

Sje; a meno che non si voglia 
lestire una retrospettiva .filo

lofica» delle oltre 30 opere fas-
sbinderìane e proporla nella 
sua interezza, individuando ci
di. tematiche, stili, tecniche e 
soluzioni prooutti\e 

Adesso è la volta di Atten
zione alla puttana santa, una 
coproduzione italo-tedesca gi
rata (pensate un po'?) a Sor
rento nel 1970 in 12 giorni. Gli 
esegeti di Fassbinder diranno 
che è un'opera fondamentale, 
perché chiude un periodo 
(quello dell'Ani irrafer. dal no
me d*l collettivo teatral-cine-
matografìco fondato nel mag
gio del 1963 dal regista insieme 
alla Schvgulla, a Kurt Raab, a 
Peer ftaben e a parecchi altn) e 
ne apre, dal punto di vista e-
spressivo, un altro (quello dei 
grandi melodrammi alla Dou
glas Sirk). Tutto vero, solo che 
•Menzione alla puttana santa 
è un film mediocre, scombina
to, presuntuoso, perennemente 
in bilico tra indagine fenome
nologica e riflessione meta-ci
nematografica. 

Il punto di partenza, curiosa
mente, è suppergiù Io stesso del 
recente Lo stato delle cose di 
Wim Wenders. Asserragliata 
dentro un hotel sul mare, una 
troupe di attori e tecnici tede
schi attende l'arrivo del regista 
Lou Castel e del «divo» in calo 
Eddie Constantine (nella parte 
di se stesso) per iniziare le ri
prese di un misterioso thriller 
impegnato film sulla «brutalità 
delle istituzioni » intitolato Pa
trio o muerte. C'è aria d'ango
scia e di naufragio esistenziale 
in quella piccola comunità di 

Karl Scheydl e Fassbinder in una deffibn 

•cinematografari» degradati, le 
giornate passano pigre, affoga
te in litri di Cuba libre e •ravvi
vate» da amori mercenari e pa
recchio squallidi. Le coppie 
(anche omosessuali) si formano 
e si lasciano senza un briciolo di 
affetto, i vecchi rancori tornano 
a galla, come innescati da una 
atmosfera di crescente isteria 
daustrofobica. 

Il produttore s'è defilato, 
non si trova la pellicola. Lou 
Castel, il regista, non sa più che 
fare: recupera faticosamente 
un po' di soldi e, tra un pianto, 
una sfuriata e una scopata con 
la segi e tana di edizione Marga-
rethe von Trotta, comincia a gi

rare. Alla fine il film giunge in 
porto. Se ne vede anche una 
scena clou. Funziona. E subito 
dopo appare Lou Castel che, fa
cendo sua una frase del Tonio 
Kroger di Thomas Mann, con
fessa el pubblico: «Sono stanco 
di ritrarre l'umanità senza 
prendervi parte». Inutile dire 
che il «messaggio» del film sta 
tutto lì. 

Opera vagamente autobio
grafica, concepita come uno 
spregiudicato resoconto del far 
cinema. Attenzione alla putta
na santa dovrebbe essere per 
Fassbinder — se abbiamo capi
to bene — ciò che era stato Or
to e mezzo per Fellini e II di

spreizo net Godard (e sarebbe 
auto Effetto notte per Truf-
faut). Ma ogni paragone va a 
discapito del regista di Mona
co. Perché Fassbinder, pur par
tendo da un'intuizione quanto-
mai seducente (una banda di 
esseri umani violenti, nevrotici, 
meschini è in grado, sotto la di
rezione altrettanto nevrotica di 
un regista, di produrre qualco
sa di radicalmente diverso da 
sé), finisce con il mettere insie
me solo un catalogo di fissazio
ni patologiche e di frustrazioni 
pseudo-artistiche che sa di 
stantìo, di già visto. Il gioco al 
massacro, insomma, qui come 
nel successivo Roulette cinese, 
non lievita, non inquieta: sem
bra solo una rimasticatura, in 
chiave grottesca e iperrealista, 
dell'incomunicabiliu ali'Anto-
nioni. 

Probabilmente ha ragione 1' 
attento studioso di Fassbinder, 
Davide Ferrano quando scrive, 
nel aCastorino* dedicato al re
gista, che la «puttana santa» del 
titolo non è altro che il cinema, 
•che ribalta l'universo fram
mentato dei personaggi nell'u
niti espressiva di un film». Il 
fatto è che lo scarto tra inten
zione e risultato è talmente am
pio da creare un certo imbaraz
zo. Né il tono gelido e oggettivo 
impresso alla vicenda e i a rìgi
da impostazione teatrale dei 
fiajoghi KIWUUO a un granché. 
Sì stenta, maocnma, a ricono
scere nel Faasbinder venticìn-
qoenae di Attenzione atta put-
tana santa (mail produttore e-
actutiro che egli inteipietà iro
nicamente ha una sua torva ef
ficacia) O ostaste e autore che 
tutti amiamo, lo «scandaloso» 
artefice dei melodrammi sotto
proletari e di vibranti Kam-
merspiel ispirati a opere lette
rarie. Per questo ci consola un 
po' sapere che, giusto un anno 
dopo, al termine di una sofferta 
autocritica «ideologica», sareb
be stato proprio lo stesso Fas
sbinder a esprimere t giudizi 
più sferzanti («in genere erano 
film da buttare») sul cosiddetto 
periodo àeYTAntiteoter. 

Affidiate Ansefmi 
• Al a*m*m Outrinato « Re-

B A N C A 
D È L 

M O N T E 
di Bologna e Ravenna 

BILANCI01982 
Il Consiglio di Amministrazione della Banca del Monte di Bologna e Ravenna, 
presieduto dal Prof. Renzo Predi, nella seduta del 9 giugno 1983 ha approvato 
il Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 1982. 

Si riportano, di seguito, alcuni risultati della gestione: 

• depositi della clientela 1.482 miliardi +13,4% 

• impieghi economici a clientela 757 miliardi +14,2% 

• mutui a privati e ad enti 252 miliardi + 5,9% 

• crediti di firma 169 miliardi + 29,0% 

• patrimonio 110 miliardi + 37,5% 
Utile netto: 
L. 2.811.916.303 di cui L 2.260.000.000 a Riserve Patrimoniali e 
L. 551.916.303 per beneficenza ed opere di pubblica utilità. 

CONSIGLIO DI AMINISTRAZIONE 

Presidente Prof Renzo Predi 

Vice Presidente Prol Aw. Raffaele Poggeschi 

Consiglieri Sig Romano Argnani, 
Ing Ubero Bazzoni. Sig Giorgio Bonetti, 
Sig Paolo Cassani. Aw Manlio Maglioni. 
Dr. Giuseppe Musca. On Veraido Vespignam dal 1473 

COLLEGIO SINDACALE 

Dr. Vito Bocchini. Dr. Domenico Gambenni, 
Dr. Ermanno Poli 

DIREZIONE GENERALE 

Direttore Generale Dr Renzo A Renzi 

BANCA ABILITATA AD OPERARE NELLE REGIONI EMILIA ROMAGNA - VENETO - LOMBARDIA 
- PIEMONTE - LIGURIA - TOSCANA - MARCHE 

61 FILIALI. 3 MAGAZZINI GENERALI, ESATTORIE E TESORERIE DIVERSE. 
NELLE PROVINCE DI BOLOGNA, RAVENNA, FORLÌ. MODENA E VENEZIA 

SÈDE LECITI E /.' DIREZIONE GESERALE - l'I il.E Al DO MORO IS • ROt OC \A 
ATTIVITÀ A \l\li\ISTKATL: 3.M MIUOM - l'ATRIUOMO E RISI RI E L l,"i.'"' i ' . ' Al " 
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APRICA BORMIO S. CATERINA 
(Sondrio), ai monti: affittansi / Ven
desi appartamenti • Agenzia Europa. 
tel.(0342)746.518. > (211) 

BELLARIVA Rimini, hot»! Bagno! 
Tel. (0541) 80610 Vicinissimo mare. 
moderno, tutte camere servizi priva
ti. balconi, cucina abbondante cura
ta dai proprietari Bassa 18000: lu
glio 23 000: agosto interpellateci 

(77) 

CATTOLICA, hotel Dell* Nazioni 
Tel (0541)967 160 Al mare, camere 
con ogni confort, menù a scelta, ga
rage chiuso, pareheggio e cabine 
gratuite, campi da tennis, mmigolf 
Offerte vantaggiose Interpellateci 
rimarrete soddisfatti (220) 

CATTOLICA, hotel Ernbeasy - Tel 
0541-963289. 100 metri dal mare. 
camere servizi, balconi, ascensore. 
trattamento eccellente, pareheggio. 
luglo 23000. agosto 27 500. set
tembre 19 000 complessive (258) 

CATTOLICA, hotel London - Tel 
(0541) 961 593 Sul mare, camere 
servizi, balconi, ascensore, bar. par
cheggio privato, ottona cucma Giu
gno settembre 19 000: luglo 24 000. 
agosto 32.000 -33 000 Sconto fami
glia 1134) 

CATTOLICA, notai Nora II catego
ria • Tel (0541) 967 160 Sul mare. 
tutte le camere con servizi e balcone 
vista mare, campi da tennis, miro-
golf, garage chiuso, parcheggo. ca
bine gratuite, menù a scelta, offerte 
vantaggia interpellateci, rimarre
te soddisfatti (218) 

CATTOLICA, botai Tritona n cate
goria-Tel 10641)963 '.40 Sul mare. 
tutte le cartiere con servizi e baicene 
vista mare, campi da tennis, m*m-
golf. garage chiusa pareheggi, ca
bine gratuite, menù a scelta, of lene 
vamaggose imerpeBateci nrnancte 
soddisfatti (217) 

CATTOLICA, pensione Adria • Tel 
(0541) 962 289, nnv 968 127 Mo
derna. tranquilla, vicina al mare, ca
mere servizi, balconi, parcheggio. 
cucina genuina Giugno 16000; lu
glo 20-31/8 20000. agosto 25 500: 
settembre 17 500 Sconti bambini fi
no 50% (94) 

CESENATICO, Hotal Touring - tei 
0574-80316. promuove settimane 
azzurre in Hotel di 2* categoria 
9-16/7 - 16-23/7 e 23-30/7 L 
175 000 - Tutto compreso Interpel
lateci (251) 

MAREBELLO Rimfnl, hotel Jorena 
Tel (0541) 32 643 - RUMINI, hotel 
Villa Panda-Tel (0641)82.539 Vi
cinissimi mare, moderni, tranquilli. 
camere servizi privati, balconi, a-
scensore. cucina curata dai proprie
tari Luglo e dal 21-31/8 20000: 
dall 1-20/8 27000: settembre 
17 000 (253) 

MAREBELLO Rimini, Pensione Pe
rugini - Tel (0541) 32 713 Vicina 
mare, conforts. cucina Curata dai 
proprietari, parcheggio, ampo giar
dino Offerta speciale dal 24 al 31 
luglo e dal 21 agosto in poi L 
18 500. settembre 16 500 (262) 

RICCIONE. hotel Alfonsina - Tel 
10641)41535. viale Tasso Vicinissi
mo mare, tranquillo, parco e giardino 
ombreggiato, cucina curata dalla 
proprietaria. Giugno, settembre 
15000 - 17000; luglo e 22-31/8 
19 500 - 21000. 1-21/8 26000 -
26 500 tutto compreso Sconti bam
bini (28) 

RICCIONE, hotel Aquila d'Oro 
Viale Ceccarmi. tei (0541) 41353 ' 
Vicinissimo mare, nei cuore di Ric
cone. tutti i conforts. ambiente e 
trattamento familiare, cucina sana 
ed accurata Bassa 18000: media 
25 000. alta 32 000 Sconti bambini. 
Interpellateci (240) 

R M N . hotel Consul - Tel (0541) 
80762 Sul mare, camere servizi. 
balcone, ascensore, cucina ottima 
Luglo 25 ODO. agosto tfiterpeBateci. 

(241) 

-Via 
delle Rose 1. tei (0541)81326 Vici
na mare, cucina genuina Luglo L. 
22 000. agosto mterpeflateci (263) 

CITTA DI GRUGLIASC0 
PROVINCIA DI TORINO - C.A.P. 10095 

PREAVVISO DI GARA D'APPALTO 
PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO RAC
COLTA RIFIUTI SCUDI URBANI E NETTEZZA URBANA. 
— IMPORTO A BASE D'ASTA ANNUE L. 1.000.000.000. 

DURATA 5 ANNI. 
— ASSEGNAZIONE MEDIANTE APPALTO-CONCORSO A 

TERMINI ART. 91 REGOLAMENTO 23 MAGGIO 1924 N. 
827. 

— LE DITTE DOVRANNO ESSERE ISCRITTE NEGLI ELENCHI 
MINISTERIALI • PREVISTI DALL'ART. 29 LEGGE 
20 /3 /1941 . N. 366. 

Non saranno ammesse offerte m aumento. 
Gli interessati devono presentare domanda di invito affa segrete
ria generale del Comune entro le ore 12 di lunedi 25 Luglio ca . 
Gmgfiasco, 12 luglio 1983 

IL SINDACO 
Franco Lorenzoni 

RIVABELLA Rimini, hotal Chiede -
Lungomare Toscanelli Tel. (0541) 
22.825. Nuovo, signorile, sulla spiag
gia. tutte camere servizi, balconi 
prospicienti mare, ascensore, auto
parco Menù scelta Luglo 25 000 • 
30000; agosto 30000-35000; set
tembre 18 000 - 20 000 (256) 

RIVABELLA Rimtni, panatane Ora
ta • tei. 0641-25415. fronte mare. 
disponibilità camere 3-4 letti, con
senta doccia, wc. trattamento vera
mente ottimo. Interpellateci 

(259) 

SAN GIULIANO MARE RknM, 
pensiono Flavia - Tel. (0541) 24 950. 
Vicino mare, parcheggo. camere 
con e senza servizi, familiare Bassa 
16000. media 22 ODO. alta 25000 
Sconti bambini, nuova gestione fami
liare ZUCCHINI (254) 

VALVERDE - CESENATICO, hotel 
Cavour • Pochi passi mare, ogni con
fort. camere doccia, wc. balcone vi
sta mare Bassa 16500- 18900: si
no 27-7 20 000 - 22 900.28/7 - 25/8 
25 000 -28 000 tutto compreso Me
nù a scelta, sconti famiglie, camere 
disponibili - Tel 0547-86290 (260) 

VTSERBA Rimini, hotel Jet - Tel. 
(0541) 738.231. Nuovo sul mare, fa
miliare. camere con servizi Prezzi 
veramente speciali Per luglo sconti 
bambmi (257) 

VtSBtBARMnL penatone Da Lai-
gt - TeL 10541) 738-508 Al mare. 
ambiente tranqufo. familiare, cuci
na molto curata luglio 18500: fine 
agosto 17000. settembre 15000 
tutto compreso (255) 

VtSERBA lumini, pattatone VXa 
Vendi - Via Genghmi 5. tei (0541) 
734 008 Cinquanta metri dal mare. 
tranqudla. famUare. parcheggo. cu
cina curata dalla proprietaria Luglo 
19500. 1-20 agosto 22-000. 21-31 
agosto laSOO, settembre 17.000 
tutto conteso Sconti berne*™ 

(282) 

avvisi econonlci 

CATTOLICA - Nuovissimi apparta
menti estivi arredati, zona tranquilla 
ogni conforts. Affitti anche settima- * 
nah. offerte vantaggose da L. 
160000 escluso 1-20 agosto Tel 
10541) 961 376. 1131) 

GATTEO MARE. Hotel Walter, pisci
na. tenro Giugno, higho. fina ago
sto. settembre, favolose vacanze per 
gruppi e famiglie numerose gratis 1 
g»arro su &C*»<oncnw anche d« ap
partamenti. TeL 10547) 87.261 priva
to 87 125 (119) 

UDO ADRIANO (Ravenna) • Costrut
tori riuniti vendono eleganti villette 
indipendenti sul mare 47000000. 
Pagamento agevolato. Infcrmazonr 
Agenw Ritmo - Tel 10544) 494530. 

(121) 

RICCIONE affittasi appartamento fr
uivo 6 posti letto - Tal 10541) 
615.196. (142) 

RICCIONE affitta* aupaitamento lu
glo quindicinalmente • settimanal
mente Agosto • Settembre • Tel 
10541)48892 (139) 

RIMIMI mare agosto affitta» appar
tamentini 5 posti latto L. 800000. 
Tel «641)82.418 (147) 

VISERBA (Rimim). hotel Udo -
Tel (0541) 738070 sulla spiaggia. 
confortevole, cucina romagnola 
Prezzi eccezionali, mese luglo e set
tembre Li 23) 
LAGHI IEVICO CALDONAZZO (Tren
tino) affitto settimanalmente appar
tamenti • Telefonare (0461) 723,454 

(14J1 
GUIDAVACANZE • Trentino agenzia 
specializzata turismo estivo- sver
nale. affitti settimanali in residence, 
hotel. Tel. (0463) 230 02 (ore uf f ico). 

(124) 
TRENTINO. Cevaiese. vicinanze. 
vendesi in palazzina appartamento 
nuovo mq 60 con sottotetto mq 40 
trasformabile in mansarda Prezzo L. 
54000000 Possibilità di mutuo e di-
lazoni Tel (0461)685026 (149) 
TRENTINO FOLGARIA SERRADA. 
hotel Merano, tei (0461) 42.189. 
(0464)77.126 Bassa 18 000. Media 
21 000. Alta 27 000 Tutto compre
so (109) 
TRENTINO GARNIGA. alt 830. Al
bergo Bondone. tei (0461) 42.189. 
Bassa 18000 Media 21000 Alta 
27 000 Tutto compreso . (110) 

CAVALESE (Trento) • Beffissima vita 
unrf amSare con abitazione per custo
de. garage a cantine, parzialmente ar
redata. posiziona centrale, tranquilla. 
panoramica con 5.000 mq. di terre
no, tutto recintato. Vendesi. Telefona
re (0462) 31.141, pastu 

CASAIfTTO L0DIG1AN0. Vendesi 
terreni agricoli di ha. 7.85.20 Offerte 
atl'Ammimstrazone delle II PPA.B.. 
via Ometto 6, Milano, entro il 19 lu
glio 19S3 Per informazoni rivolgersi 
alla predetta ammimstrazone. tei 
803041 (144) 

GAGGIANO. Vendesi podere Cna 
Maggore.diha 62.29 94 Offerte at-
l'Ammmistrazone delle IIPPA.B. 
via Ometto 6. Milano, entro il 19 lu
glo 1983 Per tnfomazoni rivolgersi 
alla predetta ammimstrazone. tei 
803041 (146) 

GAGGIANO. Vendesi podere C na Mi
nore di ha 0 0 2 2 0 Offerte alTAm-
mtnistrazone delie II PP A 8 . «a e l 
metto 6. Milano, entro-il 19 luglo 
1983 Per mformazoni rivolgersi alla 
predetta ammimstrazone. tei 
803041 (145) 
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