
PAG. 8 / spe t taco l i l ' U n i t à / martedì 9 ma9gio 1978 

« Taking off » stasera in televisione (Rete 2, 21,30) 

Quando mamma 
e papà fumano 

lo spinello 
Nel film di Milos Forman un'amara 
satira della classe media americana 

Nella SITÌC i L'altra Holly
wood ». una rio/./.ina di film 
che filtra stasera nella sua 
seconda metà, ci vendono set
timanalmente presentati auto
ri di vario talento e tempe
ramento. ancora in lenta cre-
Menza, o già veterani, pro
venienti da esperienze di vita 
e mestieri differenti e in 
qualche caso divergenti, qua
si tutti concordi ma non sen
za disagio - a raccontare 
l'America là do\e finisce Hol
lywood. Per uno solo dei do
dici il problema era diverso. 
perché l'antefatto er.i diver
so. parliamo di Milos Korman, 
l'unico straniero del gruppo. 
registi boemo, ogni <|iiaran-
taséuTine, e tfià famoso in pa
tria |)er film come L'asso di 
picche. Gli amari di uno bion
da. ecc. Alla stregua di altri 
colleglli. Forman lasciò la Ce
coslovacchia dopo la con 
clusione della primavera di 
Dubcek e si recò negli Stati 
l'niti dove, sul modello di un 

Fntz Lang e di un Hilly Wil-
der. rag^iun^c subito un cosi 
perfetto grado di americani/. 
/a/ione che oggi, uno spetta
tole che seguisse il ciclo sen
za essere informato sui nomi 
dei singoli registi, non riu-
seireblx; certo a individuare 
il film realizzato da quello 
di oritfint» mitteleuropea; è 
effettivamente un film che 
sembra |HT forma e sostan
za più americano di altri, a 
cominciare dal titolo gergale 
che è rimasto immutato nel
l'edizione italiana. 

Taking off (1!>71) significa 
« \olare ». prendere il largo 
nel linguaggio dei tossicoma
ni e ci fornisce la prima in
dicazione sulla storia cui as
sisteremo. Ma non si tratta 
solo di stupefacenti e asso
lutamente non ilei soliti pun
ti di vista dai quali, al cine
ma, il fenomeno viene tocca
to. evitando cioè ogni facile 
moralismo o ribellismo. Co
me quando lavorava in pa

tria, Forman resta fedele al
l'umore denso della satira, 
forzando l'ironia fino alla 
grassa risata: e andando a 
cercare le cause di ciò che 
mostra nella crisi della clas
se media americana, e le ir
responsabilità dell'ultima ge
nerazione nella generazione 
precedente. 

Nel film accompagniamo 
una coppia ili mezza età alla 
ricerca della figlia adolescen
te. scomparsa ila casa e ve 
diamo quei ris|>cltahili geni
tori fare per la priva \olta 
le es|K.TÌenze ilei ragazzi d'og
gi, arrivando persino, in qual
che sequenza ili stralunata co 
micità, a condividerle sotto 
l'alibi di una permissività mai 
conosciuta né accettata dav
vero. Questi padri e madri 
sborniati, cresciuti col Ser
gente York nel cuore e i pri
mi test nucleari ili Truman 
alle spalle, nel momento in 
cui si sono trovati a dover 
dialogare con i figli hanno 

per lo più ostentato una falsa 
IK-rmissività che era l incee 
autentico egocentrismo; ciò 
che preme ai padri è ili non 
avere i figli come interlocu
tori; in cambio possono adot
tare le forme classiche del
l'agnosticismo, non vedere, 
non sentire, non parlare. 

Naturalmente, il film non 
trae conclusioni. Si sa che 
Forman è un umorista che 
\ede nero. K se il giudizio 
sui padri è aspro, non saran
no i figli a salvare il mondo. 
nemmeno i ni|M)ti. Taking off 
•i Vola via t su un coro di 
scolarette rosse e paffute che 
{•antano con grande applica
zione una canzone oscena. Co 
si oscena, pare, che il noleg
gio italiano ilei film l'ha la
sciata nella lingua originale 
e che sarà gustata dunque 
solo dai conoscitori della par
lata angloamericana. 

Tino Ranieri 
Nella /o/o: Milos Forman 

PROGRAMMI TV 

Buonasera con... Franco Franchi (Rete 2, , ore 18,45) 

• Rete 1 
12.30 
13 
13.30 
17 
17,06 
17,30 
18 

18.30 
19,05 
19.20 
19.45 
20 
20.40 
21,15 

22.15 

23 

ARGOMENTI - (C) - La ricerca sull'uomo 
FILO DIRETTO - Dalla parte del consumatore - (C) 
TELEGIORNALE - Oggi al Parlamento - (C) 
ALLE CINQUE CON SANDRO MAZZOLA - (C) 
HEIDI - Cartoni animati - «Arriva il dottore» 
ELBA '78 - Diario di un rally - (C) 
GRANDI MOSTRE - Visioni di William Blake 
gramma presentato da Kenneth Clark io occasione 
della Mostra alla Tate Gallery di Londra i O 

(C) 

- Pro

co 
P R O G R A M M I DELL'ACCESSO 
T A R Z A N - (Ci 

G I O R N O DOPO - (C) 

T G 1 CRONACHE 
SPAZIOLIBERO: 
LE T R E SFIDE DI 
ALMANACCO DEL 
TELEGIORNALE 
TRIBUNA POLITICA - PSDI - MSI - DN 
STORIE DELLA CAMORRA - Con Mariano Rigillo -
Regìa di Paolo Gazzarra - « In nome di sua maestà » 
LIBRO E MOSCHETTO - La cultura Italiana durante 
il fascismo - « Aria di fronda » - Regia di Paolo Brunat to 
TELEGIORNALE - Oggi al Parlamento - (C) 

• Rete 2 
12.30 VEDO. SENTO. PARLO - Obiettivo Sud 
13 T G 2 ORE T R E D I C I 

13,30 COME VIVEVANO GLI U O M I N I P R I M I T I V I • (C) 
15 EUROVISIONE - 61. Giro d'Italia - (C) 
17 TV 2 RAGAZZ I : BARBAPAPA' • (C) 
17.10 TRENTAMINUTI GIOVANI - Sett imanale di at tual i tà 
18 INFANZIA OGGI - (C) - «Medicina dell ' infanzia» 

Le tonsille: toglierle o no? 
18.25 DAL PARLAMENTO - TG 2 Sportscra - (C) 
18.45 BUONASERA CON... FRANCO FRANCHI • In «Sarò 

Franco» - Con 1 cartoni animati della serie «Tom 
e Jerry » - (C) 

19.45 T G 2 S T U D I O APERTO 
20.40 RING '78 - (C) - Incontro con 1 protagonisti dall 'Est 

all'Ovest - Intervista con il cancelliere austriaco Bru
no Kreisky 

21,30 IL CINEMA DEGLI ANNI '70 - «Taking off» 
Lynn Carlin. Buck Henry, Tony Harvey - Regìa: 
Forman - (C) 

22.30 CINEMA DOMANI - (C) 
23 T G 2 STANOTTE 

- Con 
Milos 

• TV Svizzera 

• TV Capodistria 

• TV Francia 

• TV Montecarlo 

PROGRAMMI RADIO 

D Radio 1 
GIORNALI RADIO: 7; 8: 
10; 12; 13: 14; 15; 18: 19; 
21: 23. 6: Stanotte s tamane; 
7.20: Lavoro flash: 8.40: Le 
commissioni parlamentari : 
8.50: Is tantanea musicale: 9: 
Radio anch'io; 10.35: Grande 
fumetto par lante : 11: Tribu
n a politica: 12.05: Voi ed io 
"78; 14.05: Musicalmente; 14 
e 30: Librodiscoteca; 15.05: 
Primo Nip: 17.10: La tregua 
di Primo Levi: 17.55: Qual
che parola al giorno; 18: Lo

ve music: 18.35: Spaziolibe
ro: i programmi dell'acces
so; 19.35: L'area musicale: 
20.30: Occasioni: 2105: Radio-
uno jazz "78; 21.35: La mu
sica e la not te : 22: Combi
nazione suono; 23.10: Oggi 
al Par lamento: 23.15: Buo
nanot te dalla dama di cuori 

a Radio 2 
GIORNALI RADIO: 6.30: 
7.30; 8.30; 9.30: 11.30; 12.30; 
13.30; 15.30: 16.30: 18.30: 19.30; 
2230. 6: Un altro p o r n o ; 7.55: 
Un al tro eiorno: 8.45: Ante

prima disco: 9.32: Caroline 
Cherie: 10: Speciale GR2; 
10.12: Sala F : 11.36: Genito
ri. ma come?: 11.56: Ante
prima radio 2 ventunoeven-
tinove; 12,10: Trasmissioni 
regionali; 12.45: No. non è 
la BBC: 13.40: Fratelli d* 
I tal ia: 14: Trasmissioni re
gionali; 15: Qui radio due; 
17.30: Speciale GR2: 17.55: 
Hot long playing: 18 55: Par
lando di jazz: 19.50: Legge
rissimo: 20: L'arte di Victor 
De Sabata; 22.20: Panorama 
par lamentare : 22.45: Facile 
ascolto. 

• Radio 3 

OGGI VEDREMO 

Storie della camorra 
(Rete 1, ore 21,15) 

Il secondo episodio dello sceneggiato di Gianni De Chiara 
e Paolo Gazzarra, intitolato In nome di sua maestà, è am
bientato nel carcere d: San ta Maria Apparente, nel 1849. 
Il potente camorrista St ivatore De Crescenzo incontra il 
detenuto politico Luigi Settembrini, esponente liberale degli 
intellettuali risorgimentali. Il camorrista, benché ignorante. 
intuisce che Settembrini rappresenta la futura classe domi
nante . e tenta, invano, di stabilire con lui rapporti di fiducia. 
L*« al leanza» t ra camorra e nvoluzionan. pero, è solo riman
da t a : il 27 g u g n o del '70. mentre Gar.baldi si avvicina a 
Napoli e Francesco II fucsre. il ministro di polizia. Iyborio 
Romano, dà incarico proprio a Salvatore De Crescenzo di 
costituire una sorta di •* guard.a civica » per imporre l'ordine. 
I camorristi, che non i n d o r a n o uniformi, inalberano sul cap
pello la coccarda tricolore. 

Libro e moschetto 
(Rete 1, ore 22,15) 

Si intitola Aria di fronda la sesta e ultima puntata del 
programma di Manl.o Cancogni. Giuliano Manacorda e Paolo 
Brunat to sui rapporti tra cultura e regime fascista. In questa 
par te conclusiva della trasm.ssione si approfondiscono gì". 
•(fel l i della scarsa presa che il fascismo ebbe sugli intellet
tuali italiani. 

In particolare si parlerà del Primato, la n v sta ispirata 
da Giuseppe Botta: Intervengono Ernesto Treccani, Vittorio 
•e ren i e Tullio De Mauro. 

DISCOTECA 

Ore 15.30: Ciclismo - Giro d 'I tal ia: 18: Telegiornale: 18.05: 
Pollicino; 18.10: Tema libero; 19.10: Telegiornale; 19.25: Il 
cangurino: 19.55: Il Regionale: 20.30: Telegiornale; 20.45: Pro
cesso a Giovanna d'Arco. Film con Florence Carrez. Laler. 
Regia di Robert Bresson; 21.45: Questo e al tro; 22.35: Te
legiornale. 

Ore 20: L'angolino del ragazzi: 20.15: Spazio aperto: 20.30: 
Telegiornale; 20.45: Temi d 'at tual i tà: 21.20: Un mazzo di 
filo spinato: 22.10: Documentario; 22.30: Musica popolare; 
23: Telesport • Pugilato. 

Ore 12.35: Rotocalco regionale: 12.50: Malavventura; 14: Ro
tocalco medico; 14.55: Il quotidiano illustrato; 16.55: Finestra 
su...: 17.25: Cartoni animati ; 17.40: E" la vita; 18 20: Attualità 
regionali: 18.45: Top club: 19: Telegiornale; 19.35: 1958. da 
una Repubblica all 'altra; 22.30: Telegiornale. 

Ore 18.50: Papà ha ragione: 19,25: Paroliamo; 19.50: Noti
ziario; 20: I sentieri del West; 21: La febbre del possesso. 
Film - Regia di Henri Verneuil con Henri Vidal. Mylène 
Demongeot; 22.35: Tut t i ne par lano; 23.20: Notiziario; 23.30: 
Montecarlo sera. 

GIORNALI RADIO: 6.45: 
7.30: 8.45; 10.45: 12.45; 13.45; 
13.45; 20.45; 0.30. 6: Quoti
diana radiotre; 7: Il concer
to del mattino; 8: Il concer
to del mat t ino: 9: Il concer. 
to del mat t ino: 10: Noi voi 
loro: 11.30: Musica operisti
ca: 12.10: Week end; 13: Mu
sica per due; 14: Il m:o 
Gluck: 15.15: GR3 cultura: 
15.30: Un certo discorso: 17: 
La guerra delle veline: 17 
e 30; Spazlotre; 21: Disco-
club: 22: D'Annunzio una 
presenza inquietante. 

Antonio Casagrande e Ignazio Bultiila in « Storie della ca
morra > (Rete 1, ore 21,15) 

Buonasera con... 
(Rete 2, ore 18,45) 

Da oggi, e per un me.se intero, il ,< gestore » di Buonasera 
con... sarà il popolare comico Franco Franchi, che infram
mezzerà i cartoni animati di Tom e Jerry con monologhi, 
barzellette e i suoi consueti frizzi e lazzi. Per l'occasione 
Franco Franchi si esibirà in compagnia di un pupazzo di 
nome Saruzo. che veste i panni di un mafioso sicilano. 

Nuovi 
interpreti 
italiani 

Tnriii.iiuo di niiowi alla F<>-
nit-(.Vlm «> .dia sua collana 
« Italia o, dedicata, «.- e .di
ttiamo dello, a toiii|>oMtori e 
inU-rpicli del no-lro paiw, «• 
nià riera di miiii<-n>«i inoli 
elie richiamano un inlci i---e 
inni ofl inici II. 

Sla\olta nliliiamo di fiutile 
una serie di "libelli in cui in-
|ei |ncti italiani (•«esimilo qua
si e'clu~i\.unente una MMÌC ili 
IIÌMIIÌ in cui inlei|iieli italiani 
('•t'annuii f|ii.i-i <">i'lii«i\aulente 
Inani del reperlorio «.tramerò: 
e \a!e la pena di o-.-i-n.irc co
me t-M-t.iim da noi gruppi e 
Miliiti die affrontano pagine 
della piando l<-llt-r.itiira cen
tro-europea M-II/.I cederla in 
india alle pre*la/.ioni lieti più 
famo-e di interpreti consacra
ti dal pianile jfiro discografi
co e conerrli-lico interna/io-
uale. Il On.niello Heetlioxen 
(piani-la darlo Urtino, \iolini-
«la Felix A\o. \ioli-ia Alfon
so (ilieiliu, \ ioloncelli-ta Kll/o 
Allolielli) interpreta :nl e-eui-
pio in due loiif!-iiln\iim «piatirò 
Quintetti di Moelilown adole
scente con autentica pailrouan-
7.t del completo inondo .sti
li-lieo di quegli anni (Ira il 
17115 e il IH°7), nel quale con-
fluixaiio in Heetlio\en influen
ze francesi e nu-lriaclie (il 
quarto Quarti-Ilo (>p. 10, è la 
trascrizione effettuata dallo 
slesso autore ili un precedente 
Qiiìnli'llo per pianoforte e fili
ti >. Nell'insieme M traila di un 
lteellio\eu minore die dobbia
mo essere tirati ai lira\i ese
cutori di farci conoscere nel 
mollo più propizio di--.itli-r.ilii-
le. 

Nuccio l'er-ichilli ci procura 
ili un altro disco una serie ili 
singolari opere per Milo flauto 
di Mai-li (l'nrliln in In minori-), 
ilei figlio Cari Philipp (Sminili 
in In minore), ili Animi Sla
mi!/ (('npiii rio - Sminili in hi 
miiUfiiitro) e di Tolcmaiin (l'iin-
tniir V. .'f i» si minori' e n. 12 
in sul minore), cotnpo-i/.ioni 
del tulio oli-olele e pur meri
tevoli .sotto opni punto di vi
sta di es-ere apprezzale ancor 
iinfii, menile il liarilono l'ilio 
Mattalia affronta un reperto
rio temibile rome quello del 
Lied tedesco, ili cui efili è uno 
dei pochissimi cultori nel no-
flro paese (lo accompagna al 
pianoforte Krik Werlia, miti
co consigliere au-lriaro di in
tere penera/.ioni di cantanti ila 
camera). Il di-ro rompreiiilr 
«cilici brani di Km-li, .Mo/arl, 
Keelhoveil. Sehiibert, Srlm-
ìiiaiin. Kralims, Molf, Mahler 
«• Richard Slraiiss, delincando 
pertanto un itinerario estrema
mente impegnativo attraverso 
le opere più sublimi di questo 
cenere difficili-Mino: con ri
unitali dawero notevoli, che 
a no-lro awiso dovrebbero 
«servire da iiicoracpiainenlo per 
i cantanti di rasa nostra ad 
affrontare un repertorio finora 
ila essi pres-oché lilialmente 
trascuralo. 

Dovremmo ora parlare del 
giovane pianista Ilolierlo ('ap
pello che c-efiiie la Sonala di 
l.i-/t e quella in .Si bemolle 
minore di (iliopin. .Ma come 
farlo dopo aver letto la pre
sentazione di Piero Itattalino 
(secondo noi il maggiore è il 
più line intenditore di piani
amo e di piani-li esistenti ojtei 
in Italia e forse in Kuropa), 
che «-ni retro del disco spicca 
con straordinaria Verve come 
e perché il Cappello .sia ila con
siderarsi Ira i pianisti italiani 
più promettenti di ossi? 

Una vera, piacevolissima nor-
prcsa è riservata all'ascoltato
re da un disco interpretato da 
Dino Asciolla, che esegue la 
Sonala A. / di llimleniilh, 
Is'Elepia di Stravintiti, la Fan
tasia cromatica di Kodaly e la 
Suite S. 2 di Keser per viola 
«fola. 

L'n altro cramlo interprete 
dei lni-lri anni pre-enla una 
*erie di composizioni del dopo
guerra per flauto e pianoforte: 
«i traila di Severino Gaz7cllo-
ni che. accompagnalo brillan
temente da Kriliio Canino, e-
segue da par suo brani di Ca-
stizlioni {(-ymrli. Maderna 
(Unncvrei csz «i legga questo 
nome da de-lra a sinistra...). 
IVlras»i (Diatacn ansrlicn). 
\ lad III ntasicn flauto ili Se-
i criniti. Kukiishima (Kailha 
Karnna). Ito ( tpncaly/><<•». 
Mal-inlaira (/{vnic«; fnr (iez-
zclloni e Snmahsahi: tulle 
rompo-i/ioni che -csiiarono 1* 
epoca del moderno « rina'ci-
niento * del flauto, e che non 
a ca-o furono in gran parte 
sollecitale dallo -le—o Gaz/el
ioni olire che a lui dedicate. 
come del re-Io le-limnniano 
anche alcuni titoli. 

Per concludere, due di-chi a 
loro volta non privi di intere--
se. magari per diver*i-sinie ra
gioni: uno «Iella Fonil-Celra 
che. affidalo all'ottima esecu
zione di «lue compie—i polac
chi. pre-enla una *erie as-aì 
interessante ili brani vocali e 
strumentali di compo-ilori ita
liani attivi per periodi più o 
meno liinshì in Polonia Ira il 
*ó00 e il '700 (Marenzio. Coc
ciola. Pacelli. Calo. Menila e 
Di Capua): e uno della CKS. 
in cui I.nrin Maa/el. *i cimen
ta con encomiabili ri-ultali di
rigendo una delle onere più 
popolari di Puccini. Suor An-
ccìica. F.-ecne la New Philhar-
monia Orchestra: eli interpre-
tri principali *ono fienaia Scol
to. Ileana Cotruba* e Marilyn 
Home, ire cantanti che non 
abhisognano di presenta/ione e 
che garantiscono la migliore 
riuscita di questa zuccherosa 
pacinetta del compositore Iuc
che**. 

g. m. 

L'attività dell'artista-architetto-artigiano veneziano 

Costruiti con la luce 
scene e spazi di Soccol 

Tra le sue cose più significative, oltre la pittura praticata da sempre, gli ap
parati ambientali di diversi film e opere teatrali - Esotiche figurazioni 

Dal nostro inviato 
YKNKZIA - - l'ita testa h><>-
nina. i capelli e la barba 
aspersi di araento grigio. 
Giovanni Soccol. veneziano di 
nascita ma cadorino « per li 
Turni ». attarda il mondo con 
quello sguardo intento e ap 
passionato di ragazzo di ap 
pena ieri per appagarsi delle 
onde, delle rifrangerne di lu
ce che con affinata percezio
ne riesce a cogliere, a racco
gliere. Poi. meditativo e ala
cre, manipolando colori e 
strumenti tutti suoi — è pit 
tore da sempre, architetto per 
mestiere, scenografo per scel
ta — stempera luminosità e 
ombre nelle rarefatte, tuteli
si' atmosfere di grandi tele: 
imbriglia volumi e forme nel
le esotiche figurazioni sospe
se tra reale e surreale di una 
dilatata, ininterrotta ribalta. 

Nel suo « aereo » studio ac
costo al tcatralissimo cumvo 
San Polo, crocevia di fughe 
prospettiche e di riverberi 
quasi sognati. Soccol va co
struendo fattualmente ogni 
giorno la sua vita e la sua 
arte. Dalla nativa, adolescen
ziale dedizione alla pittura — 
rinsaldata per progressivi pas
si dalle proficue frequenta
zioni di maestri veneziani e 
cosmopoliti quali Favai. Ca-
dorin. Mario De Luigi, Carlo 
Scarpa e Ihe lìernheimer — 
egli è pervenuto oggi, dopo un 
apprendistato vissuto rivi ;i-

i tondo puntigliosamente * hot-
| teghe » e tecniche artigiane, 

a una pienezza creativa che 
gli consente di muoversi ora 
con inalterato rigore tra acu
te, essenzialissime premoni
zioni visuali e € macchincrie J> 
tutte contigue e contingenti 
di una rappresentazione filtra
ta attraverso la colta e colti
vata cognizione del reale. 

E' proprio da qui. credia
mo, da questo intrico e in
tersecarsi di congenite ten

sioni emotive e di graduali 
conquiste razionali, che na 
sce in Soccol la sfinita a mi 
stirarsi con spazi e territori 
inesplorati dcU'immaginazin-
ne per giungere, quasi sem
pre, a un ravvicinato confron 
to con la sostanza, con la 
scarnificata verità delle cose 
e di quanto dalla storica av
ventura dell'uomo trapela per 
balenanti segni. .Artista stret 
to e costretto al proprio tem
po, Soccol, spartendosi uncue 
tra molteplici interessi e re-
.iponsabilitù -- è. oltretutto. 
docente all'Accademia di lì"l 
le Arti di Venezia - - .si rivela 
ormai intriseci) sia al mondo 
dell'architettura, sui (e v 
prattutto) a quello della pit
tura e, ancora, all'accidenti! 
tu zona del lavoro teatrale e 
cinematografico. 

iLsigenza 
di ricerca 

Del resto, non c'è frattura 
uè soluzione di continuità nel
le variabili dislocazioni crea
tive di questo poco meno che 
quarantenne artista venezia
no: i II mio proposito — spie
ga infatti Soccol — è appro 
fondire. sperimentare, esalta
re determinate potenzialità 
espressive in campo pittorico 
(formi: colori e. in ispecie, le 
luci) fino ad acquisire risulta 
ti che possano poi trovare ul
teriore verifica anche ne' ci 
nenia e nel teatro, non tanto 
per esigere gratificanti con 
sensi ad un mestiere che so 
di possedere, quanto per sul 
frugare un'esigenza di ricer 
ca, una sublimazione del mio 
mondo e del mio modo di ope 
rare, di essere ». 

E', dunque. In tal modo che 
fin dal '00 Soccol, pur perse- • 
guendo con fruttuose esperien
ze la sua maturazione pittori
ca (già confermata in diver
se mostre e da non inciden

tali riconoscimenti), situa con 
sicura inventiva il proprio it 
voro di scenografo per >• 
gntficativi spettinoli teatrali 
allestiti dagli amici registi ve 
neziniii Giovanni Poli (un'' 
motore da sempre del Tea'ro 
a VAvogaria) e da Arnaldo 
Monto, anche con prove in 
dubbiamente importanti quali. 
ad esempio, la Uliodi.uia ili 
Andrea Calmo (inscenata per 
la Biennale di prosa del T>'J) 
e le goldoniane La buona ma
dre e Le donne uclo^e. 

Lavoro che troverà coeren 
te sviluppo in una serie di 
più vasti interventi e nel tea 
tro e nel cinema. Sono dei pr> 

j mi anni settanta, infatti, le 
I esperienze cinematografiche 

con le scenografie e i eos'.n-
I vii ]>er Mi'inoritilc dalle ni 

u n e realt-^ato da Andrea 
Frezza per conto della HAI 
TV: quelle per il lilm di P<e 
ro Vivarelli Dec.-tnieroiie m i o 
(tratto con troppe e sbrigali 
ve licenze dal celebre testo di 
Frobenitis); e. ancora, tufo 
l'apparato ambientale icono
grafico per la singolare opeiu 
del dotato cineasta wglc^e 
(er operatore di valore) Nico
las lioeg dal titolo A Vene
zia... un dicembre ro^so sii i-
cknifj (cDon't look noWi. '71). 

E proporzionalmente rimar
chevoli risultano anche i pro
gressivi cimenti di Soccol col 
teatro: dal rossiniano K.ir 
biere di Siviglia (approntato 
per La Fenice) alla progetta
zione per gli spettacoli in pia -
za (Don Chisciotte di l'insid
io) del t Cantiere » di Mon
tepulciano (nel '75 e 76'); 
dalla proposta e non realiz
zata KU'tiin per ".invaili animi
ti di Ilenze Andai (per Ut 
Piccola Scala) al lavoro at
tualmente in predicato Capi
tano Ulisse di Alberto Savi-
ino in via di allestimento, con 
la regia di Arnaldo Piceli: 
per il prossimo Beethoven 
Fe.st di Bonn e, forse, anche 

per alcuni Festival oVH'l'nità. 
7'm /<i/i e tante occasioni. 

Succnl ricorda, ci sembra, con 
particolare interesse sicura 
mente la collaborazione con 
gli amici veneziani, ma lo 
stesso artista ripensa anche 
con rinnovata passione alle 
esperienze importanti vissu 
te insieme con Andrea Frezza 
per Memoriale dalle rovine 
e con Nicola^ Hoeg per Don't 
liKik ixiw, due cineasti che 
dell'apparato scenografico non 
hanno mai fatto un clcmci"n 
esortativo, giustapposto, ma 
proprio una parte integrante 
e determinante della compiu
tezza delle loro operi: Anah 
{io ricono\ciinento. d'altronde, 
Soccol dà ad Hans Werner 
Ilenze col quale, o Montepiil 
ciano, ha inventato esigui, 
spazi, prospettive, ijintc^i 

Personaggio 
multiforme 

Soccol. insomma, come il 
suo antico conterraneo Ti-.ia 
no, sembra uno di quei perso 
naggt multiformi e umana 
mente inesauribili clic, dalle 
proiirie origini e dal propro 
ininterroUo lavoro, sanno trai
le. insieme, la ragione e li 
speranza per la loro vita e 
il loro tempo. Contro l'incom
bere di paurose minacce, qne 
sto artista architetto artigiano. 
!>ur esperto da rischi e dei 
contraccolpi della esisten:a. 
concentra operosamente le su'* 
migliori risorse nella civilis 
sima scelta di un'assidua fa 
tica: così come le ombre e 
le luci tendono nelle sue ope
re a identificare la forma, pa 
ranciamente la sua ricerca. 
governata dall'essenzialità e 
da un razionale ordine, ap 
proda a una lucida ansia di 
capire, di sapere. 

Sauro Borelli 

MOSTRE A ROMA 

Stella e le 
esplosioni di un 
piano regolatore 

PRBALPI 
prodótti squisiti ma convenienti 

Giovanni Stella — Roma; 
Galleria « Sirio >, via Angelo 
Brunetti, 14; fino al 16 mag
gio; ore 10.30-13 e 16,30-20. 

E' con ben fondate ragio
ni esistenziali e culturali che 
Giorgio Di Genova, presen
tando la bella personale di 
Giovanni Stella a Roma, sot
tolinea l'origine siciliana del 
pittore e la particolarità del 
luogo dove vive e lavora: il 
piccolo centro storico di Ana-
gni un po' cit tà e un po' cam
pagna — per illuminare me
glio il complesso rapporto 
che Stella vive «con la real
t à urbana delle cit tà moder
ne. un rapporto di odio-amo
re. commisto di paure e di 
speranze, di denunce e di 
ottimistiche at tese ». Ed io 
aggiungerei due altri da t i : 
la modificazione del territo
rio portata d a u n a piccola. 
intensa e caotica industria
lizzazione nella pianura lun
go l 'autostrada del Sole che 
passa sotto Anagni (è a tale 
modificazione che fanno ri
ferimento alcuni validi gio
vani artisti locali con imma
gini t ra na tu ra e tecnologia 
anche in relazione al lavoro 
di un pittore come Aldo Tur-
chiaro) ; e. poi . il fatto che 
ad Anagni Stella sia impe
gnato come consigliere comu
nale eletto nelle nostre liste. 

Alla sua energica figurazio
ne simbolica e di forte astra
zione formale uno stimolo pri
mario deve essere venuto da 
Max Ernst col suo senso au
rorale del pianeta e di una 
trasparenza da conquistare e 
dal primo Léger pittore cubi
sta prismatico di foreste e di 
nudi. Stella immagina formi
dabili «eruz ioni» attraverso 

la crosta terrestre di forme 
che hanno la purezza di so
lidi geometrici e vengono a 
modificare radicalmente il 
paesaggio; i colori sono ac
cesi. gioiosi, levigatissimi co
me cristalli. 

Questo primo tipo di Im
magine dell'eruzione da stra
ti profondi (naturali , storici. 
psicologici) di un nuovo pae
saggio terrestre si arricchi
sce di altri significati in un 
secondo tipo di immagine: 
quella dove i solidi geome
trici in violenta eruzione van
no a ur tare contro fredde e 
geometriche griglie metalliche 
che sbarrano lo spazio oppure 
infrangono le carte dei piani 
regolatori. Non è a caso che 
i quadri più fantastici e di 
originale soluzione formale 
siano le due varianti di « Pia
no regolatore con esplosione » 
con i solidi geometrici della 
eruzione che emergono come 
fiori t r a le car te lacerate, e 
le due varianti di «Evento 
nella s t ru t tura ;> dove sono 
sempre i fantastici solidi del
l'eruzione a mettere in crisi 
!e barriere struttural i e a 
far rivedere spiragli di cielo. 

Queste metafore del con
flitto t ra la vitalità d 'una 
crescita naturale e umana e 
le strutture-prigioni che oc
cupano lo spazio dc'.Ia cre
scita hanno già una loro ti
picità primaria; forse, per 
essere sempre più immagini 
del presente dovrebbero ar
ricchirsi di equivalenti pla
stici di quegli strat i , quei ri
mandi e quelle mediazioni 
che fanno la complessità de! 
ìa nostra realtà. 

da. mi. 

OFFERTA MI MfS£ < 

£320 h9 prea/ptneffa 
formaggi* da tavola 

FOGiiem9r 2oo £590 
10 fette-Emmenthal Austria 

burro prealpi £340 hg 
il famoso burro del quadrifoglio 

aoiCK £350it9 
formaggio fresco in vaschette 

prealpino 8,»™.* 
con fé figurine Argentina '78 

£390 

n PRCAIPt 
Varese Ut. 0332 233244 

Stasera alle 20,40 sulla Rete 2 

Bruno Kreiski a « Ring 78 » 
Bruno Kreiski. cancelliere 

della Repubblica federale au
striaca. e il protagonista del
la quinta punta ta di Ring '"S 
che va in onda questa sera. 
alle 2040. sulla Rete due. 

Temi dell 'incontro sono il 
terrorismo, la situazione po
litica in Au*tria. i rapporti 
fra padri «social is t i» e fi

gli « estremisti >\ il <r miraco 
lo economico » austriaco. : 
rapporti fra l'Austria e l'Ita
lia per l'Alto Adige. 

Per »1 TG-2 poneono doman
de Demetrio Volcic. G.orsr.o 
Gr.co. Salvo Ricci-Mazzolin: 

! e Aldo Fahvena. ideatore de! 
programma. La regia è di 

1 Franco Morabito. 

fin breve-
) 

OSPEDALE MARIA VITTORIA 
TORINO 

AVVISO DI GARA A LICITAZIONE PRIVATA 
-art . 7 iezee 2 febbraio 1973, n. 14» 

E' irìdett<i presso questo Ente licitazione pnva t» per 
'. 'appaito de; iavon d: s.stemazione dei nuovi uffici 
Provveditorato e Rag.onena, per l 'importo a base d'asta 
d: L. 50&42 000. 

II procedimento dì gara sarà que'-lo d: cui a'.ia !e?ge 
2 febbraio 2973 ri. 14. ar t . :. lettera a i . 

Le Ditte interessate dovranno far pervenir?, a mezzo 
raccomandata, domanda in carta bo.Iata a.l 'Amministra
zione del. Ospedale Maria Vittoria. Ripartizione Tecn.ca 
- Via C.brano. 72 - Tonno, entro dice: giorni dalla data 
de.la predente pubblicazione. 
IL DIRETTORE AMM.VO 
SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
(Dott. Salvatore Dell'Arte) (Dott. Domenico Mercurie) 

Concerto celebrativo di Horowitz 
NEW YORK — P.ù di duemila persone hanno acclamato alia 
Carneg-.e Hall il pianista Vladimir Horowitz nel concerto 
dato per il cinquantesimo anniversario del suo debutto ame
ricano. Il se t tanta t reenne maes t ro ,ha eseguito esclusivamente 
musiche d: Chopm. Il pubblico e ra formato almeno per la 
metà da fans di Horowitz venut; da ogni par te del mondo. 

In ottobre il Festival di Sitges 
BARCELLONA — L'XI Festival intemazionale del cinema 
fantastico e dell'orrore si svolgerà a Sitges dal 7 al 14 otto
bre prossimo. 

La rassegna si dividerà ;n qua t t ro sez.oni: film ;n corso. 
retrospettiva, informazione e mercato del film. Sono s t a u 
invitati circa cinquanta paesi. 

OPERA UNIVERSITARIA 
UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI MODENA 

AVVISO DI GARA DI APPALTO 
L'Opera Universitaria de.l 'Un.versita dczl: S 'udì di 

Modena ind.ra quanto prima una gara d. appalto me
diante la forma de.l'appalto-concor.-o per la progetta
zione ed esecuzione delle opere di mt ru t tu raz .one della 
mensa self-service d: Modena. Via Viznole-e n. 671. 

Le D.t te che desiderano partecipare all.i gara do
vranno far perven.re entro ;. 20 maculo 1978 domanda 
in carta bollata da L. ! 500 a l a sede de.. 'Università 
degli Studi di Modena - Opera Unners . t a r . a - Vi« 
Univers.ta n. 4. 

Non sa ranno pre^e :n considerazione le domande 
pervenute oltre il suddetto termine. 

Modena, 5 mazj io I&78 
IL PRESIDENTE 

DELL'OPERA UNIVERSITARIA 
(Prof Giuseppe Gemigneal) 
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