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« Deviazione » e iw 6eZ 
/7/m, elegante e sottile, 
realizzato dai bulgari 
08trov8ki e Stoianov 

Breve e inutile incontro 

<< Q u e l l i che ci credono » 
e « Q u e l l i che non ci c r e d o n o » 

Buona prova di 
teatro satirico 

*er Sandra 
la libertd 

[Sandra Mllo, insleme con la figlia Deborah, jorride felice sulla 
[spiaggia di Fregene. Sandrocchla e la figlia, fra breve, saranno 
[piu libere. II Comune di Viaregglo ha, Infaltl, trascrltto, In marglne 
|al certlflcato di matrimonlo di Salvatrice Greco (questo II vero 
|nome dell'altrlce) con Adolfo Cesare Rodlghiero, contralto nel 1948, 
||a sentenza di annullamento, dlsposta dalla Sacra Rota e delibata 
Idalla Corte d'Appello di Flrenie. Perche I'attrice poisa contiderarsl, 
[nubile, occorre ora II vlsto, sul documento, del Procuratore della 
[Repubblica di Lucca che dovrebbe essere apposto al plu pretto. 
iTermlnala quest'ulfima formallla Sandra potra, flnalmente, rlco-
[ noscere sua figlia. 

Picasso proibito 

a Saint Tropez 
«II desiderlo afferrato per la coda» e stato rap-
presentato una sola volta in privato nel 1944 

SAINT-TROPEZ. 10 
II sindaco di Saint-Tropoz, 

fjean Lescudier. ha proibito un 
ihappening di Pablo Picasso, 
|jn programma per giovedi 13 
luglio nelln locnlita della Costa 

lAzziirra. Picasso scrisse Vhap-
\pening, che si intitola Desir 
lattrape par la queue (< II desl-
idcrio aficrrato per la coda »), 
inel 1941. II lavoro. un'opcra 
[surrralicta in sei atti, fu rap 
(presentato. la prima c unica 
Ivolta. in privato. nel 1944 per 
liniziativa di Michel Leyris c 
[Simnne de Beamoir. 

L'happening doxeva svolger-
jfii in un cortilc di un locale 
[notturno di Saint Tropez. sotto 
[una grande tenda. La celebre 
[spogliarollista Rita Renoir sa-
[rebbe stata una delle protago-
Jniste del lavoro di Picasso, ma 
| v i \ o interesse destava un pun-
[to abbastatua insolito: uno de-
Igli attori avrebbe prov\cduto 
la soddisfare in pubblico eerte 
[recessita fisiologichc che. pur 
tessendo del tutto naturali. si 
[ma fare in pmato. II sindaco 
[non ha motivato il divicto per 
[questa circostanza. ma ha fat-
ito prcsente che. secondo i vi-
spili del fuoco. rublcazione del 
[luogo dove dmeva svolgcrsi 
ll'happening, comporlava il ri-
jachio di un incendio e che 
[quindi lo spettacolo era annul-

Into per motivi di sicurezra. 

le prime 
Cinema 

II grido di guerra 
dei Sioux 

Sconsi^liamo la vivore do! 
|film, particolarmente ds que<>ti 

tempi torndi in cm l'unico luogo 
lattraente aembra essere sotto la 

doccia o 1'acqua del marc. La 
[pellicola. diretta da un certo R. 
JC. Springsteen, e interpretata da 
•Howard Keel. Brodenck Craw-
Iford (irriconoscibile). Joan CauV 
r/i«ld. Scou Brady. Wendell Co-

[rey. ricavata eon spezzom di re-
fpertono. o tratti da western di 
fcategoria Z, e che tenta di nar-
] rare il « seguito » del massacro 
(<M generale Cutter a Little Bis 
[Horn. e un tardo parto Infantite 
Jdi un regista che ha del tempo 
|d> perdere a sua disposizione. 
' Color I ternbili. 

vice 

I film 
jugoslavi 

per Venezia 
BELGRADO. 10. 

La commissione jugoslava 
per lc relazioni culturali con 
I'cstero ha designato i tre film 
che rappresenteranno la .lugo-
sla\ia alia Ras.segna cinema-
tografica internazionale di Ve
necia. in calendario dal 28 ago-
sto all'8 scttembre. 

Si tratta di Jutro (< Matti-
no >) di Purisa Djordjevic. pro-
dotto dalla < Dunav-Film», 
Breea (< Betulla >) di Ante Ba-
baja e Kaja, ubit cu te (< Cate-
rina. ti ammazzerd»), di Va-
trosav Mimica. 

Assegnoti i premi 
Marzocco d'oro 

S. GIOVANNI VALDARNO. 10. 
La giuria del premio .\for*occo 

d'oro. concorso nazionale di ci-
nematografla a pa5"!o ridotto — 
formata da Cesare Zavattim. dai 
cntici cincmatogranci Piero San-
ti. Giampaoki Bcmagozxi. Fa-
bnzio Barsotti. e dal geometra 
Marino Borgogni. — prea.dente 
del cinecluh di San Giovanni 
Yaklarno — ha proclamato i film 
\ incitori. 

II prjmo premio. consistent 
nel * Marzocco d'oro. arti^tica ri-
produzione deU'emblema di San 
Giovanni Valdamo. e andato al 
film R. W. patitira di Luigi Mo-

i chi. di Montecatini Terme. il se
condo prem.o al film Comodi a 
sedere di Gian Mario Mariana. 
di Imola. II terzo premio non * 
stato assegnatoTV 

La targa (RH female La Ka~ 
none per il hugl!«fc£onoro. 4 an-
data al Rim *>omeWca al mare dj 
Giuseppe De^Sere. di Firenz*. 
il premio ItalsHfet per La m,gl:ore 
fotografia a R. W. posiUva di 
Luigi Mochi. il premio del Cir-
cok) Fud al film Cinque prospet-
tire telegrafiche inolesi cinque 
di Sabino De Castro, di Mila-
no. il premio del Circok) di cul-
tura Luigi Russo al film Vecchio 
west tUummato al neon di Sabi
no De Castro, di Milano. 

La coppa del Comune di San 
Giovanni VaWarno. as«egnata at-
traverso un referendum pubbheo. 
e andata mfine al film Controra 
d> N'anm Bertortlli. dj Torino. 

diciassette 
anni dopo 

Grosso successo di ilarita ha suscilato 

«< Operazione San Gennaro»- Applausi a 

schermo acceso per lrindimen!icabile Toto 

Dal noitro inviato 
MOSCA. 10 

Bisognera tenere d'occhio la 
cinematografia bulgara: da 
essa viene il risultato migliore 
acquisito, sino ad oggi, dal 
Festival di Mosca. Sappiamo 
che Deviazione. di Griscia 
Ostrovski e Todor Stoianov, 
non e un frutto isolato, ma il 
prndotto di una fioritura p'm 
vaita, la quale si sviluppa da 
anni pur incontrando notevoli 
difficolta soggettive e ogget-
tive; di cui, del resto. i nostri 
lettori sono stati a suo tempo 
informati. 

Deviazione & la storia del 
breve incontro d'un uomo e di 
una donna, diciassette anni do
po I'intenso e rapido svolgersi 
del low prima rapporto. Ora 
lui. Boian, e un ingegnere 
« arrivato »; lei, Neda, lavora 
come archeologa: sono sposati, 
e hanno figli, ciascuno per suo 
conto. Si amarono nell'atmo-
sfera tesa e bruciante del dopo-
guerra. delle atpre lotte per la 
affermazione del potere socia-
lista: in quel periodo, i senti-
menti privati sembravano un 
di piu. e ci si abbandonava ad 
essi solo quel tanto che ba-
stasse ad esaurirll, a toglierli 
di mezzo come un Jastidioso in-
gombro. Cost, quasi per scom-
messa, Boian e Neda vissero 
in intimita una dozzha di 
giorni. allontanandosi poi Vuno 
dall'altra, chiamati da im-
pegni, da doveri piii alti, o 
ritenuti tali. 

11 tentativo che Boian e Neda 
compiono adesso, per resusci-
tare il passato, non pud non 
concludersi in un jallimento: 
fuggire insieme, alle soglie 
della quarantine, con una fa-
miglia dietro le spalle e una 
eminente posizione pubblica, 
non sarebbe d'altronde nem-
tneno tin gesto di coraggio; 
ma, forse, solo una meschina 
e provvisoria rottura della ba-
nalita quotidiana. I due si la-
sciano, di nuovo, per sempre. 

Cid che da a Deviazione il 
suo timbro di originalita $ il 
modo come Ostrovski e Stoia
nov sono riusciti a collegare 
senza schematismi, e anzi con 
molta liberta inventira, i casi 
dei due personaggi e quelli 
della societa che li attornia. 
Quando Boian e Keda erano 
ginrani. il mondo intero aveva 
vent'anni: la loro relazione. 
sprezzante ma in fondo appas
sionato. nasceva nel quadro di 
un'epoca dura, chiusa, densa 
di tragedie e di errori. ep-
pure colma di slanci. di im-
puhi. di rolnnta. La loro pre-
sente senilita. morale prima 
che anagrafica. $ uno specchio 
della caduta dcqli ideali: il 
crollo dei miti ha risrhiato e 
rischia di annullare anche la 
residua fede in se stessi e ne-
qli altri. la capacita di bat-
tersi per la propria felicita e 
per quella di tutti. 

11 film £ elegante, sottile, 
formalmente aggiornato sugli 
esempi piu recenti del cinema 
occidentale (francese ioprat-
tutto), ma senza scimmiotta-
ture. attento alia visione della 
propria realta (quella bulgara. 
ancora ampiamente contadina, 
e gia percorsa dal boom fun-
stico), disinvolto e chiaro nel-
Vintreccio continuo della me-
moria e dell'attualita. 1 due 
autori hanno Juso bene le loro 
quahta: a Ostrovski, che e re-
gista di teatro. si deve presu-
mibilmente. in particolare. la 
cura posta nella recitazione. 
ricca di sfumature (eccellente 
la protagonista femminde iVe-
vena Kokanova): a Stoianov. 
che $ stato a lungo operatore, 
pud essere attnbuita, jra i 
sicuri pregi dell'opera. I'otti-
ma tecnica delle riprese: lui 
stesso. infatti. ha diretto la fo
tografia in bianco e nero, su 
schermo grande. 

Diversi altri paesi sono pas-
sati. con poco merito, sugli 
schermi del festival: RAU, 
Brasile in concorso, Germania 
di Bonn, Turchia fuori con
corso. E' ptactufo tncere\ an
che qui. Valgerino n vento 
dell'Aures. gia risto a Cannes; 
ha suscitato interesse il mon-
golo Acque di prima\era che 
non ha nulla a sportive con 
Vomonimo romanzo di Turghe-
niev. ma i ambientato invece 
nei tempi della ricoluzione so-
rietica. E un grosso successo 
di ilaritd ha raccolto la nostra 
Operazione San Gennaro (ap
plausi a schermo acceso per 
il compianto, indimenticabile 
Toto); A ciascuno il suo e 
Qui6n Sabe?. presentati nella 
stzione • informative, hanno 

egualmente avuto buone o di
screte accoglienze. 11 secondo 
concorrente italiano, L'occhio 
selvaggio. sard di fnrno dome-
nica prossima. 

Hanno completato il pano
rama due film sulla condizione 
operaia: di uno, il belga Gio-
vedi canteremo come dome-
nica. di Luc De Heusch, par-
lamtno gia da Pesaro. L'altro 
e il finlandese Diario di un 
operaio. di Risto Jarva, che 
narra la crisi di una giovane 
coppia (saldatore lui, impiega-
ta lei) moralmente divisi dal
la varia estrazione familiare, 
e materialmente dal fatto che, 
per migliorare la propria situa-
zione, il marito i andato a la-
vorare a duecento chilometri 
da Helsinki, e vede la moglie 
solo ogni fine settimana. Un 
infortunio mortale. di cui il 
protagonista si sente respnnsa-
bile, un fuggerole adulterio. 
un mezzo suicidio e la perdita 
del bambino da parte della 
donna, rimasta incinta: questi 
gli elementi principali del rac-
conto, che evoca anche il 
dramma della guerra contro 
I'URSS. vissuto dalla genera-
zione precedente a quella dei 
due personaggi. ma il cui ri-
cordo pesa pure su costoro. 
Troppa came al fuoco. insom-
ma, e una singolare incapacita 
di sintesi: per cui la vicenda. 
pedantescamente rifinita nei 
dettagli, £ lacunosa e sbriga-
tiva propria nelle sue battute 
conclusive. 

Aggeo Savioli 

E' un peccato che. in conso-
guenza del caldo e di quella 
pigrizia (non solo fisica) del 
resto cosi ben tratteggi?ta sul
la scena. il pubblico romano 
— anche quello tradizionalmen-
te c amico > — non abbia assi-
curato finora la sua partecipa-
zione a Quelli che ci credono e 
Quelli che non ci credono, due 
brevi atti di teatro satirico in 
scena da domenica scorsa al 
Belli, in Trastevere. 

Un peccato perchd lo sforzo 
dei due autori (Marco Ligini. 
per l'Armadio cabaret e Ro
berto Dane, per Milano caba
ret). menterebbero almeno la 
ricompensa di un pubblico che 
invece 6 sempre pronto a di-
sputarsi i biglietti quando il 
cartellone annuncia il nome di 
qualche mostro sacro dei 23 
pollici. 

Abbiamo dotto teatro satiri
co e non cabaret per comin-
ciare a fare una distinzione 
senza la quale, qui in Italia, si 
rischia di essere fraintesi. Co
me avverte Maurizio Costan-
zo nella presentazione dei due 
spettacoli. « quando feci a Ro
ma per la prima vol'a il caba-

La Bardot si 
stabilisce in 
Normandia? 

TROUVILLE. 10. 
Per la prima volta nella sua 

vita Brinitte Bardot ha trascorso 
un tceek-end sulla co-.ta della 
Normandia: deU'avvemmcnto i 
giornali.sti sono venuti a cono 
scenza solo ora |«r t.i'-o. 

< La mia vita sulla Cote d'azur. 
era dhenuta impossible — ha 
detto sorridente B.B., die mdos-
sava pantaloni di velluto rosa 
ed una semplice camicetta bian-
ca — non potevo fare due passi 
senza che tutti lo sapessero. 
D'accordo, qui e'e un poco me-
no di sole, e fa un po" meno cal
do: ma. almeno. sono libera di 
fare quello che vo«lio sen/a 
nessuno che mi spia ». 

II « divorzio » B.B. Cote d'azur 
sarebbe confermato dal fatto che 
I'attrice ha deciso di vendere la 
sua villa di Saint Tropez. l'ormai 
celebre Mandrague. 

Tipi strani 
per Fellini 

Federico Fellini, In vacanze • Rimini per rimettersi dalla malat-
tia che lo ha tenuto a lungo in clinica, non perde tempo, leri 
sera si • recato al c Club ye-ye » per cercart tipi strani per il 
suo libro < Rimini la mia citt i a 

Entro luglio I'accordo di 

coproduzione italo-bulgara 
Con l'intervento di rappre-

sentanti dell'ANAC. della KILS, 
dell'AGIS. dell'Ente gestione 
cinema e dell'Anica si 4 te-
nuta presso la Direzione ge
nerale dello spettacolo una 
riunione di esperti per gli ac-
cordi di coproduzione cinema-
tografica. 

II dott. Orta ha rifcrito. in 
dettaglio. circa lo stato delle 
trattative per la definizione di 
accordt con il Bclgio, la Ro
mania e la Bulgaria. 

Entro la fine del correnU 

mese una delegazione italiana 
dovrebbe recarsi a Sofia per 
concludere I'accordo italo-bul-
garo. mentre resta da flssare 
la data dell'incontro con la 
delegazione romena. 

A cura dell'Agis e stata In-
tanto realizzata 1'edizione di 
un opuscolo che contiere il 
testo di tutti gli accordi cine-
matografici di coproduzione. 
dei protocolli aggiunti\i. in 
atto tra l'ltalia ed i diversi 
paesi. 

ret tutti pensarono al tabarin ». 
Adesso tutti pomano che dire 
cabaret sia dire la solita bat-
tutina, cantare le solite can-
zoni a doppio senso. ospiLare i 
consueti ospiii della T\'. E al-
lora. ineglio chiamarlo teatro 
satirico. Perche l due episodi 
di Ligini e Dane hanno questa 
preU'sa e, scvondo noi, questo 
risultato, Allargare il discor-
so, p<issare dallo sketch all'at-
to unico. cUilla battuta ad una 
situazione. Cio d piii evulente 
nell'episodio di Dane, Quelli 
che ci credono, dove si narra 
la storia di tre personaggi che 
dovrebbero essere tipici: un 
operaio. una casalinga e un 
intellettuale che decidono di 
fare la rivoluzione, deviando 
un tram e occupando un box 
tranviario. Situazione non nuo-
va, quanto a scelta dei perso
naggi che diventa nuova e sti-
molante perche accade nell'og-
gi, con tutte le suggestioni del
la attualita. con le frasi del 
presente e le tentazioni di tut
ti i giorni. L'apologo ci mo-
stra i tre personaggi convintl 
di essere al centro dell'atten-
zione. nell'occhio del tifone di 
una situazione che portera a 
risultati clamorosi. E invece 
non accade nulla. La vita quo
tidiana. la struttura della so
cieta. le sue tentazioni. fini-
ranno per fagocitare i tre * ri-
voltosi > che si vedranno inflne 
di nuovo inseriti nel sistema. 

L'atto unico non manca dl 
squilibri e i personaggi sono 
ancora confusi, la loro dinami-
ca psicologica zoppica spesso. 
Forse, col passare dei gior
ni, il ritmo sara piu sciolto 
e anche questi difetti spariran-
no. II monologo dell'intellettua-
le e detto con efficacia da Fer
nando Panullo. che costitui-
sce la rhcla/iorie di questa 
rassegna. 

II testo di Ligini e piu clas-
sicamente cabarettistico ma 
corca. in senso sperimentalc, 
di sviluppare — come avver
te l'autore stesso — una di-
mensione di versa dello spetta
colo popolare attraverso tin 
linguaggio didascalico che pos-
sa raggiungere masse piu lar-
ghe di quelle av\e77e al tea
tro borghese. Se questo da 
qualcuno pud essere considera-
to un limite < artistico ». il van-
taggio che si avverte e tutta-
via quello di un inter\ento di
retto a livello di « oontroinfor-
mazione > sui fatti del giomo. 
Ligini riesce a far emergere 
nei personaggi politici le loro 
contraddizioni. Anche se que-
ste non vogliono essere. forse. 
dei giudizi politici, poiche in 
tal caso dovremmo dichiarare 
le nostre perplessita. Certe 
battute sono giustificabili solo 
in quanto rappresentano qua
si ra\"A'ertimento di ci6 che 
non si deve fare. 

La regia e degli autori. Ac-
canto al gia citato Panullo. re-
citano Viviana Toniolo e Gian
ni Cavina. due attori anch'es-
si nuovi alle scene romane. ma 
con una lunga esperienza ca-
barcttistica alio spalle. In de-
flnitlva, un ottimo risultato. 

I. f. 

Lola Falana rifiuta 

di esibirsi al 

Casind di Sanremo 
SANREMO. 10. 

La ballerina cantante Lola Fa
lana ha nnuncinto. all'iiltimo ino-
mento, a prendere parte alio 
spettacolo con il quale il Roof 
Garden del Casino ha apcrta la 
stacione e*tiva. I,a Falana. che 
a\e%a izia preso un formale im-
poiino contrattuale. ha fatto gmn-
aere alia direzione del Casino una 
lettora in cm dice che non po
tra inter\enre per impegnl gia 
pros:. II Gala di apcrtura. che 
ogni anno nserva al pubblico la 
esibi7ione di una «vedette >. e 
stato cosi nnviato mentre il re
sto della scrata ha avuto rego-
larmente luogo. 

Nessuna inchiesta 

per lc morte di 

Vivien Leigh 
LONDRA. 10 

L-T n'-o'te di Vivien Leieh. av-
\enuta sabato scorso a Ixxidra. 
c dovuta a cause naturali. Lo 
si e appreso oggi. dopo che — su 
ordine del giud.ee — su! corpo 
dell'attrice e stata effettuata la 
autops.a. Pertanto. non vi saran
no lnchicte. II giomo dei fune-
rali. tuttavia. non e stato ancora 
flssato. 

Douglas Mac Lean 

produttore 

e comico del 
cinema mufo 

BEVERLY HILLS (California) 10 
Douglas Mac Lean di 77 anni, 

produttore cinematografko e co
mico all'epoca del mu'o, e morto 
ieri all'ospedale. Aveva lavora-
to assieme a Mary Pickford. 
Inizi6 la sua attivita di produt
tore negli anni '30 e nei suoi 
film lavorarono. fra gli altri, 
James Cagney. Gary Grant, • 
Robert Cummingi. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « FBaiv!/ 
:;k :vidii: 

DOSSIER A FUMETTI — Col-
loquio tra tl padre e il marito 
di Margaretha Zelle (in arte 
e in storia Mata Hari). 11 se
condo lamenta la propria ro-
vina. € A vostra figlia non u»-
porla nulla che Norman sia 
morto... * (pausa e due passi 
verso destra); « ... che io ab
bia abbandonato la carriera 
vuhtare... » (ultra pausa e al
tri due passi versa destra); 
« ... che la mia vita, ormai... » 
ftroi-andosi adesso. com'era 
previsto, presso un tat'olino, e 
avendo a portata di mano, co
m'era previsto, un birchiere 
conteriprife del liquore, Vuonw 
beve un sorso: 1'alcool, et'iden-
temente, i il suo rifugio). 

Lo sappiamo: non e aiuafo 
giudicare un teleromanzo sulla 
base di una sola punfafa, e 
tanto meno sulla base di una 
sola scena: ma una scena co
me quella che abbiamo sotn-
mariamente descritta. nella 
sua ingenua grossolanita. e 
davvero squalificante. E di sce
ne di analogo livello — melo-
drammatiche, caricate, conuen-
zionali fino al ridicolo — ce 
n'erano parecchie nella prima 
puntata del Dossier Mata Hari. 
cominciato domenica sera sul 
prima cauale: pensiarno at li-
tigi tra moglie e marito nella 
casa di Giava; pensiamo alia 
sequenza ne! fempio, intrisa di 
« mistehoso Oriente » fino alia 
nausea; pensiamo alio sconta-
to t momento della seduzione > 
che concludeva Vinterrogatorio 
di Mata Hari da parte di Bou-
chardon. 

Non era facile, ce ne ren-
diamo conto, portare dignitosa-
mente sul video un personag-
gio cosl abusato come quello 
di Mata Hari. Ma, d'altra par
te, non & che t felespef/afori 
sentissero il bruciante bisogno 
di assistere a una ennesima 
versione della storia della fa-
mosa danzatricespia. Sono sia-
ti Mario Landi e Bruno Di Ge-
rnnimo a decidere. in plena 
Ubcrta. di occuparsi di questo 
personaggio. Con I'intento, ci 
c stato detto e ripetuto prima 
che il teleromanzo andasse in 
onda, di demistificarlo. di ri-
stabilirne Vautenttco ruolo sul
la base dei documenti a dispo-
sizione. Donde quel titolo: Dos
sier Maha Hari. 

Ora diciamo subito che, al
meno a giudicare dalla prima 
puntata (ma Vimpostazione e 
tale che ormai una svolta ra-
dicale appare impossibile). 
questo teleromanzo del dossier 
7ion ha propria nulla: e, in par
ticolare, manca proprio di quel 
taglio documentario che la pa-
rola dossier immediatamente 
evoca. D'altronde. quale poteva 
essere I'obiettivo di una rico-
struzione della figura e della 
vicenda di Mata Hari al di fuo
ri del mito? Quello di lumeg-
giare I'ambiente e le circostan-
ze storiche che determinarono 
il destino della danzatricespia: 
e sarebbe stato senza dubbio 
un obiettivo di notevole inte
resse, dal momento che il pro-
cesso a Mata Hari fu mon-
tato per servire da alibi alio 
Stato maggiore francese. Op-
pure, piu modestamente, si po
teva puntare a un ritratto au-
tentico di questa piccolo-bor-
ghese, vittima della sua mtto-
mania (che era, peraltro, la 
mitomania del suo pubblico). 

Ma ne nell'una ne nell'altra 
direzione questo Dossier Mata 
Hari si e mosso Valtra sera. 
Del discorso storicopolitico 
non e'era nemmeno Vombra 
(le battute iniziali tra gli uffi-
ciali destinati a istruire il pro-
cesso avevano ben poco senso 
in questa dimensione). E del 
ritratto autentico mancavano 
i chiaroscuri, la analisi psico
logica, la asciuttezza, la anti-
convenzionalitd: basta ricorda-
re il modo nel quale e* stato 
espresso il rapporto tra la pro
tagonista e I'ambiente giava-
nese — un rapporto per tanti 
rersi fondamentale. che non 
ha trovato alcuna consislenza 
al di la di tatuni banali dati 
esterni. 

In verita, questo sembra un 
dossier a fumetti: e la recita
zione di Codetta Greco contri-
buisce a confermare questa 
impressione. Ma della regia e 
degli attori parleremo megho 
dopo aver vxsto qualche pun
tata. 

TELEFILM EDIFICANTI — In 
fatto di ingenuita la serata di 
domenica non lasciava certo a 
desiderare. Se il Dossier Mata 
Hari era a livello del fumetlo. 
tl telefilm americano Pericolo 
ml New England arern Fon
da mento di certe pagine del 
no*tro * Libra di tettura » delle 
elementari: buoni e catliri e-
rano nettamente contrapposti 
(ma poj, a ben guardare, nes
suno era proprio cattivo); il 
profaoonufa affracersara pa-
rccch-.e peripezie ma. alia fine. 
com'era prevedibile fin dall'ini-
zio. trionfava. Cera perfmo il 
ragazzo coraggioso che rischia-
va la vita per la causa del 
padre. E, tuttavia, in questa 
sua ingenuita, il teleftlm era 
meno banale del Dossier; forse 
perchi nusciva, nonostante tut
to, ad avere un taglio rapido 
ed essenziale, o forse perche 
un discorso contro il pregiudi-
zio e il conformismo lo si a-
scolta sempre con partecipazio-
ne. Cio non toglie che, come 
e gia stato rilevato JU queste 
colonne, di questi telefilm la 
televisione italiana avrebbe 
potuto benissimo fare a meno. 
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L'innocente esquimese 
(TV 1° ore 21) 

£' difficile caplre le ragionl che portano I funzlonarl 
televlslvl a scegliere certi film che non meritano certo 
di essere visti da una platea cosi vasta come quella tele-
visiva. II film in onda stasera, ad esempio, presenta 
ben pochl motlvl di interesse: tanto plu che certe sue 

qualita spettacolari rlschiano dl andare totalmente per-
dute nel limit) del piccolo schermo. t Ombre blanche >, 
questo II titolo, narra la storia di un esquimese « Inno-
cente » (Innocente perche « primitivo ») che a contatlo 
con la societa del blanch! finisce male. II tema e svi-
luppato con parecchia Ingenuita dal regista Nicholas 
Ray. Interpreti della vicenda sono Anthony Quinn (nella 
foto) e Yoko Tani. 

gonisla il pittore sardo 
Aligl Sassu (un t pezzo » 
che potrebbe riservare 
qualche sorpresa) e una 
serie di consigli per chi 
Intende rinfrescare I'auto-
mobile in quetti mesi di 
grande calura. 

Pittori e ventilatori 
(TV 2° ore 21,15) 

« Questeslate », la rubri-
ca lettimanale che non si 
caplice* ancora dove vo-
glia andare a parare, pre
senta stasefa il solito ca-
leidoscoplo di argomenti. 
Tra i servlzi In program
ma: un • Ritorno al pae-
se » del quale sara prota-

Archeologia in Italia 
(Radio 3U ore 18,45) 

II ciclo che inizia questo pomerigglo alia radio Intende 
informare il pubblico sui risultati degli scavi archeologici 
compiuti in questi ultimi anni in Europa secondo linee che 
tendono a mettere in luce gli aspetti comuni dello svi-
luppo delle varie civilta nel bacino del Mediterraneo. II 
ciclo e a cura di Antonio Splnosa. Nella puntata di oggi 
si parlera degli scavi effettuati in Sardegna tra II 1963 
e il 1966. Interverranno a portare la loro testlmonianza 
gli archeologi Sabatino Moscati, Massimo Pullottino e 
Ranuccio Bianchi Bandinelli. 
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TELEVISIONE 1 
17,90 TELECIORNALE 

17,45 IL CARISSIMO BILLY 
I MICHAELS IN AFRICA 

1S.4S CONCERTO Dl MUSICA DA CAMERA 

19,— CONCERTO IN MINIATURA 

19,11 SAKRE - Storia d*ll'«n*rg!t 

19/4S TELROIORNALE SPORT 
CRONACHE ITALIANS 
OCOI AL PARLAMENTO 

M,S0 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

S I ,— OMBRE BIANCHI 
13,50 ANDIAMO AL CINEMA 
1 3 , — TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
17,45-11,30 EUROVISIONE: 

S4* TOUR DE FRANCE - Arrlro (Ml* I f Upp« 
Britnfon Digna 

I I , — TELEGIORNALE 
31,11 QUESTESTATE 
33.— CONCERTO SINFONICO 

RADIO 

g. c 

NAZIONALE 

QiomaJe radio: ore 7, I, 
10. It. 13. It, 17. » . 23; 
•45: Corso dl spagnolo; 
7.4«: Ien al Parlamento-
le comm. parlamentari; 
8^0: Le canzoni del mattl-
no; 9,1th Colonna muslc*-
le; 10.05: Le ore della mu
sics; 12.47: La donna, og
gi; 13,33: Le mille lire; 
13.M: E' erriTato un ba 
stimento; 14.40: Zibaldone 
lUliano; 15.40: PensacJ Se-
bastiano; una \acanza mo-
vimentata; 16.30: NovitA di-
•oograflche francesl; 17.15: 
Rocambole, dl Ponson du 
Terrall; 17^0; ParUamo dl 
mualca; 11,15: Per vol flo-
vanl; 20,15: La voce dl Au
drey; 20,20: Alda, di Giu
seppe Verdi; 23: Oggt al 
Parlamento. 

SECONDO 

Giornale radio: or* 8J0, 
7J0. g^B. 9M, 1030. 1130. 
12.15, ISM. 14J0. 15^0. 
H30. 17J0. lg^o. it^», 
21^0. 2230; W5: Colonna 
mustcale; 1.45: SlgnoH la 
orchestra; 0,12: RomanU-
oa; 045: Album mustcale; 
10: Manon Leacaut; 10.15: 
Vetrina di un disco per 
1'esUte; 1035: I Cetra o-
Tunque; 1135: La posta di 
Giulletta Masina; 11.45: Le 
canionl degli anni '60; 13: 
Let che ne dice?; 14: Le 
mille lire; 15: Glrandola dl 

canzoni; 15,15: Grandl dj-
rettori; 1«: SolLsti di mu-
aica leggera; 1638: Tranat-
ator sulla sabbia; 1X30: A-
peritivo In musica; 1930: 
54* Tour de France: 20.10: 
II vostro amico Rascel. 
Hollywoodlana; 21,10: Non 
tutto ma di tutto; 21.20: 
Musica da ballo; 22: Com-
pleesl e sollsU dl Jan. 

TERZO 

Ore 930: Oorso dl spa-
Rnolo; 935: Aspetti del 
Borrominl; 10: Johann Se-
bastlan Bach; 1030: Cesar 
Franc*; 1030: Smronie cV 
Jean Sibelius; 11.40: Johan
nes Brahms; 1230: C.W. 
Gluck, P. I. Ciaikowski; 
13,15: Recital del quartet
te italiano; 1430: Charles 
Gounod; 1530: Pablo da 
Sarasate: 1530: Franz Jo
seph Haydn; 15.40: Novitk 
dlscograflche: llrlche Ita-
liane da camera; 1S30-. 
aaude Debussy; 1635: 
Compoelton contempora-
nei; 17: Le opinioni degli 
altri; 17,10: Wolfgang A-
madeus Mozart; 11,15: Qua
drant* economico; 183*: 
Musica leggera; 18,45: Ar
cheologia in Italia; 19,15: 
Concerto dl ogni sera; 
2030: II penslero Alosofico 
fra i due secoli; 21: Liszt, 
o della cosdenza romantt-
ca; 21,40: Claude Debussy; 
22: II giornale del 
nj*i Llbrt rlceTutl. 
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