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Documentiamo come lavora il Telegiornale in Sicilia 

Interviste di terremotati 
censurate e prefabricate 

La beffa di Isadora Duncan al poeta italiano 

TERRORIZZO D'ANNUNZIO 
COIGIGLIE LE CANDELE 

Scartata la precisa dichiarazione del nipote del 
sindaco di Montevago — « Mi raccomando, devi 
dire che sei di lmola» — Recitare il rosario per il 
folklore delle telecamere — Realta e propaganda 

PALERMO, gennaio. 
Questa e l'intervista che Ar-

rigo Levi, della TV. ha regi
s trar a Montevago giovedl 
mattina alle 9.30 ma die non 
ha mandato in onda. nel suo 
servizio speciale trasmesso col 
telegiornale delle 20.30. L'inter-
vistato e un giovane studente 
universitano. abitante a Mon
tevago; si chiama Leonardo 
Barnle. ha 24 anni. 6 il ni
pote del sindaco liarnle. quel-
lo che Saragat ha abbracciato 
e baciato 1'altro giorno. nella 
tendopoli sotto il paese di-
strutto. Leonardo Barrile e al
to e magro. ha la barba '<'n-
ga. gli abiti impolverati. non 
dorme da tre giorni. ha al 
braccio destro un bracciale 
fatto con un fazzoletto Dianco 
che distingue i volontari civdi 
al lavoro tra le macerie. 

E' il quarto giorno dal ter-
remoto. Arrigo Levi gli thie-
de: « Com'd la situazione/ ». 
Barrile risponde: «Spavenlo-
sa, ancora spaventosa. Tnnti 
morti sono ancora la sotto, 
forse c'i anche qualche fen 
to ancora vivo. La ricerca 6 
lenta, mancano tante brae-
cia ». Arrigo Levi gli chie
de: «Vi sono arrivati dealt 
aiuti? ». Barrile risponde: « II 
governo non fa niente, si sta 
disinteressando. Sono » prira-
ti che ci hanno aiutato, di lo-
ro iniziativa e a low spese. 
Ci aiutano i comuni della Si-
cilia, vengono qui con camion 
carichi di indumenti e viveri; 
sono arrivati tempestivamente 
insieme ai camions della soli-
darieta democratica. II gover
no non s'era ancora visto ». 

Mentre Leonardo Barrile 
parlava. l'occhio della cine-
presa della TV ne riprende-
va la faccia scavata e scon-
volta, I'ira e insieme la gran
de dignita. 

Ma la testimonianza del gio
vane universitario di Monte
vago non e passata. II servi-
zio trasmesso alle 20.30 dava 
solo queste di interviste: coi 
volontari universitari venuti 
da Catania (i quali d'altra 
parte hanno anche accenna-
to al fatto, sia pur di sfug-
gita. che gli aiuti arrivano a 
Montevago solo da privati); 
con un capitano di P .S . il 
quale ha detto: « Ci ha man
dato qui il ministero dell'In-
terno, siamo venuti subito*; 
coi soldati della Marina ingle-
se; col vice sindaco e con il 
geometra di Montevago. Tutte 
interviste accuratamente scelte 
e calibrate per dare un qua-
dm della situazione del paese 
— a quattro giorni dal terremo-
to. lo ripetiamo — assoluta-
mente lnesatto. 

Sdrammatizzare, mettere in 
rilievo rimmedi8tezza e la 
funzionalita dei soccorsi go-
vernativi. dimostrare la col-
ma. rottimismo. la gratitudi-
ne alle autorita degli scampa-
ti: questa e la linea sulla 
quale si sono mosse le tele
camere di Arrigo Levi. Una 
linea che e una menzogna. E 
proprio perche menzogna fos
se e non verita. la voce del 
giovane Barrile e quella di 
tanti altri di Montevago e sta-
ta tagliata via. cancellata e 
dimenticata. 

La Ral-TV ha attrezzato al-
l'ingresso di Santa Marghe-
rita Belice il suo posto fisso. 
4 camions coi trasmettitori e 
con tutti gli impianti per le 
prese dirette e per la trasmis-
siooe dei pezzi a Roma. Da 
Santa Margherita gli inviati 
— Levi. Zavoli. Ferrari, Aro-
brosi — girano attraverso le 
zone colpite per i loro servi-
ri. Ma i loro obiettivi difflcfl-
mente cercano la realta piu 
bruciante, la gente viva. Da 
questo punto di vista le ten
dopoli dei profughi e i bivae-
chi degli sbandati sarebbero 
una miniera. Ma si tratta di 
ana miniera esplosiva anche 
per 0 nuovo e « modemo » te
legiornale delle 13.30; ne vie-
ne fuori la realta: i soccorsi 
che non ci sono stati fino a 
gtovedl. i primi aiuti arri
vati soltanto da parte di 
privati e organizzazioni demo-
erab'che. i feriti lasciati sotto 
a morire, le macerie che an
cora non si riesce a rimuove-
re con la velocita con cui do-
vrebbe esser fatto. 

Tra le macerie della scuola 
distrotta di Montevago Sergio 
Zavoli si aggira cercando. tra 
la polvere, i foglietti di scuo-
la coi temi dei bambini. « Hoi 
per caso trovato U tema? Mi 
hanno detto che avevano dalo 
IPI tema intitolato " U mio 
paese ". Lo hat trovato? > — 
mi chiede. Vedo una cinepre-
sa inquadrare le facce di al-
cuni ufficiali dei CC che stan-
no facendo una riunione ope-
rativa su uno spiazzo all'in-
gresso di Montevago. Pot gli 
obiettivi fanno panoramiche 
aulle macerie. Nella grande 
tendopoli all'ingresso del pac
ta, faveca, deUa TV questa 

mattina non ho visto nessu 
no. La gente dorme in tren 
ta, quaranta persone per ten 
da, su uno strato di paglia. 
solo stamattina 6 arrlvato 
qualche raro materassino, con 
una colonna organizzata dal 
comune di Raffadali. 

A Gibellina il cronista delle) 
TV intervista dei carabin'e 
ri: € Guarda — spiega il cro 
nista — adesso io ti chiede 
ro come ti chiami e di dove 
vieni. Tu devi dire il tuo no 
me e cognome. poi dici che 
sei di Imola. lo ti chiederd 
ancora quando sei arrivato e 
cosa fai, puoi rispondere quel 
lo che ti pare, non ha impor 
tama. Devi soltanto dire bene 
che sei di Imola >. II croni 
sta voleva, evideotemente. di 
mostrare che il nord generoso 
era arrivato a soccorrere il 
sud sfortunato; ma non e cer 
to con un carabiniere imbec 
cato che si pud sperare di ot 
tenere un effetto del genere. 

Due notti fa. nel gigantesco 
bivacco sotto Gibellina che pa 
reva una bolgia infernale, Ser 
gio Zavoli e arrivato per fare 
il servizio sugli scampati 
Cera un gruppo di donne, ra 
dunate, avvolte in neri scial 
li; silenziose. sfinite e dolo 
ranti. Ma cosl. evidentemente. 
non bastava. Zavoli le ha pre 
gate di rnettersi a recitare il 
rosario. e solo allora. quando 
c iniziata la litania lenta. fal 
sa e irreale, e scattata la ci-
nepresa ed e stato messo in 
azione il registrator. 

Cesare Da Simone 

La Cinquetti parla della sua esperienza nelle «Mie prigioni» 

Ebbe I'Europa liberty ai suoi piedi • Folli amori con « un vago sapore di 
incesto» • Un confuso neoclassicismo riscattato da un temperamento 
artistico straordinario - La sua leggenda fu preservata dalla morte tragica 

I due aspetti di Glgllola Cinquetti: ragazza beat (a sinistra) e la Zanze ottocentesca di c. Le mia.jprlglonl > 

Anche neipanni di attrice 
Gigliola e ragazza «perbene» 

Zanze h un personaggio che, per certi versi, ha sentito affine - A disagio nell'ambiente del feleromanzo 
Adesso si prepare a interpretare la Dorina di « Addio Giovinezza! » - Lo scherzo di «Una rosa di sera» 

MILANO, gennaio 
«Chissa che cosa avranno 

pensato di me! > esclama, con 
una punta di preoccupazione 
Gigliola Cinquetti « Perche lo 
so, il pubblico che mi conosce 
avra inevitabOmente guarda-
to la Cinquetti cantante che fa 
l'attrice. Per cui. per me, que
ste Mie prigioni sono un du-
plice esame. una duplice 
prova >. 

Del resto. Sandro Bolchi Vha 
valuta nello sceneggiato pro
prio per questo: perche il per-
sonaggio di Zanze, la figlia 
del carceriere che consola Sil
vio Pellico. gli ha subito ri-
chiamato il personaggio della 
Cinquetti. « Era facile pensare 
a me, anche flsicamente e'e 
qualcosa in comune fra me e 
Zanze* dice la cantante. 

Qutndt, Gigliola crede e si 
Identifica nel proprio perso
naggio? 
• € Non so che cosa s'intenda 

per " personaggio ". Io non mi 
sono creata volutamente. co
me cantante, un personaggio. 
Pert, capisco che il pubblico 
ml veda attraverso una certa 
immagine. che poi magari ri-
schia di essere un po' falsa...*. 

Siamo di fronte ad una Cin
quetti che vuole infrangere il 
proprio falso clichk? 

cFalso proprio. no. voglio 
dire un po* idealizzato. In quel 
lo della ragazza ingenua. dol-
ce. diciamo pure, se lei vuole, 
"perbenino". in fondo mi ci 
ritrovo. Ed e nn po' quello 
che mi accomunava a questa 
Zanze delle Mie priotoni. La 
sua situazione, la sua condi-
rione. per dir meglio. non e 
certo la mla. Zanze e una ra
gazza semplice. che ha una 
sua delicat ezza, una sua sen 
sibiliUk nelle quali mi ritrovo 
e sono quelle doti che le per-
mettono di capire, dl incon 
trarsi con la sensibflitS di Pel 
lico. impedendo chp fra lei e 
quest'uomo. per condizione e 
cultura cosl distante da lei. 
ci sia un abisso. E* un perso-
naggio. quello dl Zanze. che 
giudico completo e semplice, 
soprattutto per merito di Bol
chi. che e oggi il miglior re-
gista televisivo e che lo ha 
magnificamente sviluppato, 
mentre nel testo esso era me-
no delineato. limitato In una 
particina «econdaria ». 

Delle MJe prigioni. tvttavia. 
la Cinquetti ha un ricordo. di
ciamo. seolastico. perche ci 
confessa di averlo letto quan
do andava a scvola. 

«Lo lepgevo. per alutare 
mla Borella. per eaeere pre

cisa. Lei doveva fame del 
riassunti e siccoroe non ave-
va voglia di leggerlo. ero io a 
farlo per lei: poi glielo rias-
sumevo *. 

II suo giudizio sul Ubro? 
<Non mi era piaduto. Per-

lomeno allora*. E adesso? 
<Beh, forse fl mio giudizio 
non cambierebbe molto. Per
che confesso di non averlo piu 
riletto. solo rintroduzione. che 
allora non mi aveva per nul
la interessato e che forse, 
invece, e la cosa che vale di 

piu. Ho riletto solo la parte 
riguardante il processo. che 
era indispensabile per la mia 
parte nello sceneggiato tele
visivo ». 

A parte i fUm, & questa la 
prima esperienza di attrice di 
Gigliola Cinquetti. 

€ Attrice? Ma non lo sono... 
Non penso neppure. oggi co
me oggi. di abbandonare la 
mia attivita di cantante per 
quella di attrice. Tutt'al piu. 
ecco, potrei fare entrambe le 
cose. Anche se, lo confesso, 

l'ambizione di dimostrare di 
saper fare anche questo ce 
Tavrei... Se mi capita un'oc-
casione importante. comun-
que, credo che l'accetterd. 
Questa mia prima esperienza, 
in fondo. ha avuto pochi ri-
schi. trattandosi di una parte 
limitata ». 

Qual d stato I'aspetto piu in-
teressante di questa prima 
esperienza? 

c B contatto con l'ambiente 
della prosa. un ambiente, non 
so se e giusto. che ml e par-

via Teulada 
si tratta di un romanzo glallo 
sul celebre detective privato 
amerlcano Nick Carter. Gli at-
tori sono. obbligatoriamente!. 
italiani: Lino Troisi. nel ruolo 
del protagonista Renzo Ricci nel
la parte di un suo fedele ami 
co; Gianna Giachetti nel ruolo 
della fidanzata. 

NOVITA' TEATRALI — c l 
corvi» di Henry Becque. «Lo 
ultimo nastro di Krapp * dH Sa
muel Beckett, e «NapoU notte 
e giorno* di Raffaele Vivlani 
sono fra le prossime novita di 
teatro televisiva Per la prima 

Rlna Morvlll 

TELEFILM ESTERNI — E* 
in preparazione una nuova se-
rie di telefilm: giratt in ester-
no. aroUentati all'estero. e in-
terpretati da attori stranieri. La 
serie avrA per argornento la 
via dl comunicazione fluvial* 
che unisce — attraverso i gran 
di laghi - gli Suti Uniti al 
Canada. Vi saranno due prota 
gonisti fissi: gli attori Stephen 
Young e Austin Willis. 

DETECTIVE USA - Anche 
alia radio, serie a puntata di 
argornento USA. Questa voita Tina Carrara 

Paolo Stoppa 

sono gUk stati scelti attori e re-
gista: la interpreteranno. infat-
U, Rlna Morelli. Paolo Stoppa. 
Renzo Ricci e Tino Carrara Di-
rigera Sandro Bolchi. 

I GIOCHI NUMERO 4 - Con 
la formula ormai nota. e gia 

] in preparazione la quarta edi 
• zione del tomeo <Giochi senza 

rrontiere*. cui partecipano — 
ottre allltalia - Francis. Svtx-

1 zera. Belgio. Gran Bretagna e 
Germania. Quest'anno, tuttavia. 
vi saranno premi di alcunl ml-
Uoni par i primi tra clasaiflcatL 

so coal diverso dall'altro in 
cui vivo, piu stimolante. E 
debbo dire che tutti sono sta
ti gentilissimi. mi hanno of-
ferto consigli. mi hanno aiu-
tata. per farmi trovare a mio 
agio. Eppure. mi sono sentita 
ugualmente a disagio. Per il 
contatto con la realty della 
scena. Finche si provava con 
il copione. seduti attorno a un 
tavolo. tutto andava bene. I 
guai sono cominciati. impreve-
dibilmente. quando mi sono 
trovata aH'improwiso dentro 
la scena. quella della prigio-
ne. di cartapesta. credo, ma 
soffocante. una realta nella 
quale stentavo a entrare. In 
questo senso, la mia espe
rienza di cantante non e ser-
vita a nulla. Quando uno can-
ta. si pud concentre re. Si crea 
uno spazio vuoto attorno. che 
assume mflle significati. Qui. 
invece. la realta circostante si 
imponeva e dovevo fare i con-
ti con essa *. «Quando e se 
riusciro ad averne le possibi-
lita >. ammette la cantante 
t potrei magari tentare altre 
parti, parti drammatiche. 
Adesso. sarebbe un po* pre
matura! ». 

E cosi. il < personaggio » Gi
gliola rimane. dalla cantante 
all'attrice. e alia cantante-at-
trice, quella che vedremo piu 
avanti sul video, nella parte, 
di protagonista femminile. di 
Dorina. in Addio giovinezza. 
Anche questa ragazza e c per
benino *? 

< Beh. si. lo e nel senso che 
non fa nulla di speciale. Una 
ragazza qualunque. comune*. 

La brava ragazza di buona 
famiglia, di agiata famiglia 
Veronese non si contraddice. 
muove un passo dopo Valtro. 
mai piu lungo deUa sua gam-
ba. ed & sincera quando dice 
di non essersi creata nessun 
personaggio, perche' in quel 
lo che le hanno attribuito si 
trova, in fondo, proprio a svo 
agio.Non dice forse. una sua 
canzone, che « una rosa di se
ra non diventa mai nera »? E 
subtfo d & venuta in mente 
la scena di MaronceTli il qua
le, al chirvrgo che gli ha am-
putato la gamba. porge. rico-
noscente. una rosa. c Guardi. 
ci ha gia pensato anche Bo! 
chi. A quel punto. ci sono 16 
che canto Una rosa di sera. 
vero? Non me lo dica Si sono 
divertiti un'intera giomata a 
prendenni In giro!». 

Daniele lonio 

Sulla grande Isadora, come 
danzatrice, ho sempre avuto 
seri dubbi. Un'ora di biogra-
fia televisiva non basta a scio 
glierli. Ma su di lei, come 
una delle donne piu affascinan-
ti del mondo. sono stato sem
pre certo e tale rimango. no 
nostante la televisione. 

A chi non li conosca. sugge 
nsco il delizioso saggio di Sa 
vinio e soprattutto La mia vi 
ta, scritta in eta matura dal 
la Duncan, da ricercare in 
biblioteca perche apparsa in 
italiano subito dopo la guerra 
per iniziativa di una piccola 
societa editrice. «II Pohgo 
no >, non fu piu ristampata 
Pochi libri sono tanto diver-
tenti e, in un certo senso. at-
tuali quanto le confessioni di 
questa donna intelligente. bel 
la. esuberante che. verso i 
cinquanfanni dice del suo pri-
mo amore: e Ero innamorata 
alia follia. e dopo d'allora. 
credo di non aver mai finito 
d'amare alia follia >. 

Una donna simile poteva es
sere americana soltanto per 
isbaglio. Nasce in California 
nel 1878. da una irlandese in 
segnante di danza e da un 
mattoide scozzese. La sua pri
ma maestra e la miseria, 
quella totale dei figli degli ar-
tisti mancati e dei grandi arti-
sti futuri. A sei anni provoca 
il primo scandalo negando in 
classe I'esistenza del Babbo 
M-itale- t Non credo alle men 
70gne! La mia mamma mi ha 
detto che e troppo povera per 
essere Babbo Natale: non vi 
sono che le mamme ricche che 
possono fingere di esserlo e 

fare dei regali! >. A dieci. eser-
cita il suo fascino in germo-
glio sui macellai feroci che 
non sanno negarle un rinna 
vo di credito per l'ultima bi-
stecca. A venti danza nelle vil-
le di Newport davanti alia 
c serie dei Vanderbilt. dei Bel
mont, dei Fish >. ma i miliar-
dari sono cosi parsimoniosi che 
non cava neppure .le spese di 
viaggio. Peggio. e tutta quella 
gente era cosl ermeticamente 
drappeggiata nel suo snobismo 
e nell'orgoglio della sua ric-
chezza che non aveva un'om-
bra di senso artistico ». 

n guaio della Duncan era 
che non si limitava a danza 
re. Aveva un messaggio per il 
mondo, una nuova religione 
deH'armonia scoperta sulla ri 
va del mare e sui vasi greci: 
danzare per sentire la gioia 
del proprio corpo, la comunio-
ne colla natura attraverso la 
bellezza e approdare cosl al-
l'amore universale. O tutto 
piuttosto confuso. come pud 
nascere nella testa di una ra
gazza mezza scozzese e mezza 
irlandese, allevata in Ameri
ca. nutrita di scoperte disor-
dinate nella biblioteca pubbli-
ca. Ma questa confusione neo-
classica si sposava benissimo 
col liberty deU'epoca: fiori. 
panneggiamenti e lunghe figu
re femminili levantesi come 
una fiamma, rivestite di im-
magini oscarwildiane. 

II miracolo della Duncan era 
la sua radicata fede nella ri-
nascita di un mitico mondo 
greco in cui il Partenone di 
Atene e il Campidoglio di Wa
shington si ritrovavano uniti. 
La rivolta antiaccademica 
marciava nel nome di una rin-
novata classicita e basata su 
un irresistibiie fascino perso-
nale. Persino il grande Dia-
ghilef. creatore del balletto 
modemo, ne riroase conquista 
to e Fokine, coreografo prin-

cipe della nuova scuola, ne am 
miro < la naturalezza. la pu 
rezza. 1'autentica semplicita > 
pur awertendo che «Isadora 
era una grande eccezione > 
irripetibUe. 

(Per inciso ricordiamo che 
a ripeterla ci si provarono i 
fascisti, e che cavarono quel 
la parodia della classicita che 
fu la scuola di Jia Ruskaja. 
elevata poi dall'attuale Repub-
blica in Accadcmia Nazio-
nale!). 

In Europa Q genio della 
Duncan esplose e fu ricono-
sciuto. Sovrani e artisti erano 
ai suoi piedi. Gli uomini piu 
affascinanti l'amavano (o la 
fuggivano come Stanislavski) 
in una temperie floreale. deli 
rante e peccaminosa. imbevu 
la di incen£o mistico e di vi
sion! Olimpiche. « Una fiamma 
d"amore mi awampo e mi 
gettai fra le sue braccia col-
I'ardore magnetico di un tern 
peramento che voleva solo 
esplodere. U suo ardore era al-
I'unisono col mio. Avevo tro
vato in lui la came della 
mia came, Q sangue del mio 
sangue. " Voi siete mia sorel-
la " egli esclamava spesso, e 
il nostro amore aveva un va 
go sapore d'incesto >. 

Siamo. come si vede, nel cli 
ma di quella c poseuse» di 
Eleonora Duse. artista che la 
Duncan ammirava sopra tutte. 
Ma a differenza della Duse, 
perpetuamente distrutta. la 
Duncan ha in riserva uno 
straordinario spirito che le per-
mette di ridere di se siesta 

e del mondo. Le sue avven-
ture deliranti conservano un 
sapore di gioco infantile. Un 
gioco di cui D'Annunzio fece 
le spese. 

Quando i due si conobbero 
a Parigi. nel 1912. il poeta 
cinquantenne. decise immedia-
tamente di conquistarla. t Non 
era una speciale preferenza a 
mio favore — racconta — poi-
che D'Annunzio voleva essere 
I'amante di ogni donna al 
mondo che avesse un certo no 
me. Era uomo da circondnrsi 
di donne in vista e di portar-
sele in giro come un trofeo. 
al pari degli indiani collo 
scalpo dei nemici uccisi >. 
Questo non garbava a Isado 
ra. Anche lei. come tutte. co 
mincid a ricevere ogni matti 
na. alle otto in punto, un fio 
re e una lirica esplicativa. Poi 
l'annuncio con accento parti 
cola re: « Verrd a mezzanotte » 

La Duncan ci si mise d'lm 
pegno. t Io e un amico pia-
nista preparammo il mio stu 
dio. Lo riempimmo di gigli 
candidi. di tutti i fiori che si 
portano a un funerale. Accen 
demmo miriadi di candele. 
D'Annunzio ne fu sbalordito 
Lo studio sembrava una cap 
pella gotica. Entrd. Lo rice 
vemmo e lo conducemmo a un 
divano carico di cuscini. Dap 
prima danzai per lui. poi lo 
coprii di fiori e gli misi al 
cune candele attorno, sempre 
dan7ando morbidamente al 
suono della Afarct'a Funebre 
di Chopin. 

c Gradatamente poi, una per 
una. spensi le candele lascian-
do accese solo quelle che era-
no accanto alia sua testa e 
ai suoi piedi. Egli rimaneva 
immobile come ipnotizzato. Al
lora. continuando a muovermi 
dolcemente al suono della mu-
sica, tolsi le luci poste ai suoi 
piedi. Ma quando avanzai s a 
lennemente accanto a quella 
che ardeva ancora vicino al 
suo capo, con un tremendo 
sforzo di volonta egli balzd 
in piedi con un grido di ter-
rore e fuggi dallo studio. 
mentre il pianista ed io. ab-
bandonandoci a una irrefre-
nabile ilarita. cadevamo 1'una 
nelle braccia dell'altro ». 

I rapporti tra la bella dan
zatrice e il poeta finirono poi 
sulla tomba d'un pesce rost>o. 
D'Annunzio lo teneva all'llotel 
Trianon, lo chiamava Adolfo 
e lo considerava \l simbnlo 
della sua felicitd. Quando era 
in viaggio telegrafava: t Co
me sta il mio diletto Adolfo? ». 

« Un giorno Adolfo nuotd un 
po' piu lentamente nella sua 
vaschetta poi cessd del t'ltto 
di nuotare. Lo prcsi e lo got-
tai dalla finestra. Ma venue 
un telegramma: " Sento one 
Adolfo non sta bene". l'^le 
grafai in risposta: " Adulfo 
morto notte scorsa ". D An-
nunzio rispose: " Sntterrateio 
in giarclino. costruite sep.il-
cro ". Allora presi una sanii-
na. l'avviluppai in carta d'ar-
gento. la seppelln in giardinu 
e vi misi sopra una croce. 
" Qui giace Adolfo". D'An
nunzio ritornd: " Dov'6 il SP-
polcro del mio Adolfo? " Io 
gli mostrai la tomba ed egli 
vi portd dei fiori e rwn<i.-,p 
lungo tempo a singhio/'/are e 
lacnmare accanto al tu 
mulo! ». 

Una donna capace di raccon-
tare in questo modo non era 
una donna comune. E fu la 
sua tragedia perche dopo la 
guerra. in un mondo che or
mai non poteva piu credere 
nell'amore universale per niez 
zo della danza. incapace di 
rinnovarsi per mancan/o di 
una suliiia base t ecnica. si 
senti vecchia e inutile Nells 
primavera del '21 tento ia <'ia 
ultima grande avventura iol 
la Russia bnlscevica. so«nin 
do un nuovo mondo red.»,tto 
dalla rivoluzione e dalla dan 
za. Ne tornd sposata al poe
ta Sergej Esenin. diciasset*^ 
anni piu giovane di lei. Due 
anni dopo. nel '24. dopo una 
scena selvaggia in un alber-
go a Bruxelles. egli I'abban 
donava. 

II destino fu clemente colla 
danzatrice: un giorno del 3et-
tembre del '27 la sua lunga 
sciarpa svolazzante si mipi 
glid nel mozzo della ruota 
dell'automobile e la salvd dal 
l'inevitabile decadenza. Rima 
se la sua leggenda. 

Rubens Tedeschi 

Una celebr* Immaglna dl Isadora Duncan 

C mondovisione 
CRISI NELLA TV USA — Le 

maggiori reti teJevisive ameri-
cane. i cui programrrn sono 
stati finora sempre finanzjati 
dalla pubblicita, sono in ensi 
II settimanale Variety afferma. 
infatti. che gli inserzionisti non 
hanno voluto acquistare nessu-
no dei < programrai pilota > per 
la stagione '68-*69 perche han
no rostatato che le serie tra 
smesse 1'anno scorso in prims 
serata non hanno reso come si 
sperava. In queste condiziom. 
e prevedibile che le reti tele-
visive siano costrette ad affron 
tare I'intiera spesa dei pro-
grammi di prima serata. 

TELEFILM A MOSCA - Nel 
dicembre scorso ha avuto luogo 
a Mosca una rassegna di tele 
film cui hanno partecipato tutti 
i centri di produzione deli'URSS 
(la TV sovietica i strutturata in 
modo da conferire una notevo-

le autonomia ai vari centri). 
I telefilm premiati verranno tra-
smessi dalla TV d' Mosca in 
collegamento con le reti di tut
te le repubbliche. 

TV IN POLONIA — Entro il 
1970 la rete te!e\isiva polacca. 
con la costruz-one di dieci nuo 
vi trasmettitori. serviri il 90 
per cento della popolazione po
lacca. Lo prevede il piano quin-
quennaJe che stabihsce anche 
la costruzione ai quarantanove 
nuovi trasmettitori radiofonici. 

COLORI A BANGKOK - II 
govemo tailandese ha dec:so di 
cominciare regolarmente la tra 
smissione di programmi televi-
sivi a colon, adottando il si ste
rna < Pal >. che e quello mveo-
tato dai tedeschi occidental). 9 
scelto. per il 1970. anche dalla 
RAI TV. Anche il Belgio ha aoal-
to questo sjntema. 
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