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La sociologist dell'arte in uno studio di Jean Duvignaud 

nzaco 
L'autore vuole sgombrare il campo dell'affivila artistica dai conclizionamenti delle 

esfefiche tradizionali classicisie e romanliche - II rapporto dialettico fra 

duo creatore e la realta sociale - L'arte moderna e la societa indusfriale 

Bilancio e verifica di un grande 
movimento giovanile di niassa 

Gli studenti 
medi dopo 
l 'autunno 

Dalla profesla antiauloritaria alio sconlro con il 
potere politico • Le «fughe in avanti» e il buon 
gioco del riformijmo alia Ferrari Aggradi • Una 
responsabiliia che investe il movimento operaio 

il cinema: uno spettacolo di Susso? 

La socloloRn dell arte e una 
disriplina uncut i Ktnvnnc (in 
Italia quisi liicMstente) e 
ctrto anchf tn nl irrlo n--.pt t 
to all attualc suluppo delle 
scienze soci ill Di qui I in 
certezza con cut t ss i incora 
opera e anchi Kit i qui von — 
plfi o meno ncntrenti - che 
ne limitano h i it idi \w\ nel 
dibatLito all interno delh cn 
Ilea contompor HIP t 

Non sono luttavn min 
cnti ne m memo i tontiibuti 
Lalora assni \iltdi foiniti in 
sede estetici d ilia nceroT so 
Llologica Basti pensire ilme 
no alia tun/ione svolti nelH 
cultura contempoi inei dallo 
lndlri770 cnlKo (he da lu 
kacs va a Beniamm ^d Adoi 
no a Goldmann ed incom da 
quello delta Scuol i dl War 
burg con Pinofsk\ e franca 
stel A quest ultimo o n si rl 
chlama mi solo nolle mstu 
lazionl Immediate le in Du 
vignaud con un libro ("« So 
Liologia dell arte > II Mulmo 
Bologna pitfR 141 L 1500) 
ricco di suggestive pioposte 
metodologirhe e t u t t u n non 
privo dl qualche hmite Sco 
00 delta srx lolngia dell arte 
per Duvignaud e quello di ve 
liffcare 11 lappoito fia 1 espe 
rienza Immagmaiia dell at tl 
^ta e la conelativa realta so 
ciale nel tentatlvo di ticono 
?cere come 1 tndividmle (lo 
immaginano della altivitl i r 
tistlca) si ridichi nella espe 
rienza collettiva e come la 
sociallta si cristalli/zi nell im 
maginailo 

Questo assunto e proposto In 
termini polemic! per h esl 
genza che I autore i \ vt rtc di 
sgombrare il c impo dii con 
dizionamenu delle estotkhe 
tradizionali che considrrano 
laite come « prndotto » esclu 
sivamente Indivlduile dell at 
tivita lazionale (chssicismoi 
0 di quelh fintasttca (tonnn 
ticismo) e i n n n riii fmn 
tendimenti di um soctotogn 
statlca che semplicisticnmt nte 
assorbe llmmigimrio mdivl 
duale nella cosnen/a collet 
tlva 

Lo specifico dell arte e In 
vece per DuUgmud nel per 
manente rappoi to dialettico 
fra 1 individuate e 11 collettl 
vo fra 1 urlducibile oiiginali 
ta dell'lmmaginario (la crea 
zione dell artlsta) e il suo ta 
dicarsl «nella nostra esisten 
za collettlva» Perci6 egll 
non assume laite come mo 
mento medfatore della tealta 
sociale non rivendica la sua 
funzione gnoseologica ma ne 
esalta la tensione comuniciu 
va Non constdeta nor lope 
ra come data e costituita ma 
analizza piuttosto la provoca 
zione la «sfida» implici 
ta nella sua «trama di si 
gnlficantis 

Nella Ease della creativity 
agisce Vimviaginano che non 
e intuizlone pura attivita fan 
tistlca scevra da ognf rap 
porto col mondo contingente 
ma anzl una qualita fntellet 
tuale capace di elaboraie im 
magini soigentl cHlla espe 
nenza della vita assochta Di 
conseguen?a « 11 genealogn 
della creazione e genealogta 
della vita sociale e la viti 
sociale ritrova nella specula 
zione individuale il prmcipio 
e il motore della sua trasfor 
mazione » 

Quello della creazione tut 
tivfa 6 solo il momento dl 
avvlo ma non esiustivo del 
1 analisl che de e invece 
completarsl in un ulteriore ti 
ceica in relazione a quanto 
1 opera dai te comunica « in 
cio che essa vuol raggiunge 
re e che pu6 essere unnova 
to pin o meno completimen 
te dalla petcezione del pub 
blico» Per questo I open 
d aite vive come «signifiti 
zione pei manente mai com 
pleta» D se questo 6 vero 
essi non si esaunsce nella SUT 
genesi ma si contlnua e si 
rinnova in cid che desiqna 

Dato poi che la cieazione 
si ladica sul tessuto della so 
cieta 1 efficaci'1 dellaite non 
puo consistere fn una pie 
sunta conduione di autonomii 
ma nella no?ione invece di 
autentiata. che espumc per 
un veiso 1 esti meita dell l i te 
a preoccupazioni dl oicline 
contingente (fattl politic! 
scelte Ideologichc ecc ) per 
1 altro la sua potenziale inci 
denza la sua « foiza dl con 
vinzione» sul piano dellesi 
stenza collettiva 

Per verificaie il giado dl 
autenticita dl unopeia Duvi 
gnaud propone una seiic di 
concetti opentivi (intesi non 
come scheml mentali ptccon 
cetti ma come «strumenti » 
di ricerca) che doviebbeio 
consentiie di «compiendeie 
la totalita dell espenen/a ai 
tistica nella totalita dell espe 
rienza sociale » l ia l i l t io 
sulla base di essi la uitica 
sociologica potiebbe chianie 
che, mediante lo «btorzo di 
superamento» (con cui si tia 
scende la casual)ta. del vij 
suto) e lo ttstoizo di aggrup 
pamentow (con cui si pioce 
de a « una nuo\a sibtemi/tone 
di segni estetici e social!») 
1 immagimuiont aittstica non 
mira a piopone una «visio 
ne del mondo» mi a ciLiie 
« socialita » 

Per il soclolofo fnncese 
questo e quanto \wene par 
tlcolaimente ntlla dlerni i r 
te della societa. it d isln lie in 
cui e ptu die tmi evidentc il 
radicaisi dello imma^trnilo 
nella teilta economici e so 
ciale e il tiaslonn is! dell u 
fa In fatto Le conseguen/e 
a Uvello aitistico sino la clis 

solu/ione della retorica tiadi 
/lonale mistificatrice del sen 
timenti e delle lelazioni uma 
ne e fnsieme la «riscoper 
t i delle i,tan?e fondimtntalt 
dell uomo cosl come emer 
gono d ilia esperienza reale 

In tal modo 1«Immi^lna 
rio» Instmra piu concreta 
mente che mai rapporti dl in 
ten/ione <-on «la Uberta col 
lettivi ( ) che anima la teal 
ta umana i e la modifica E 
piii che rral 1 arte assolve un 
ruolo atti' o e stimolante nel 
piocesso 'ociale Per questo 
secondo Duvignaud la ricer 
t i sociologica deve tendere a 
coglieie 11 nesso dialettico fra 
il momento creativo dell arti 
sta e il momento dell inven 
?ione collettiva Cos! si pu6 
verificare il grado di auten 
ticita della creazione e la fun 
zione che la permanente crea 
tivita dell opera esercita sulla 
society 

La uflessione metodologica 
di Duvigniud appaie dunque 
tutti ptoiettata in prospetti 
va dell i «signiffca7ione » del 
1 opera d arte della SUP ciei 
tivita la quale — Duvignaiicl 
lo nbadlsce — emerge dalla 
piovoca-iione implicita nei 
«significati» che a loro vol 
ta sono suggenti da tutto 1 or 
cbto dei «significanti» Ora 6 
evidente che questi ultirm so 
no 1 clemento costitutivo del 
I opera dai te 11 suo dato pri 
maiio Ma il critico franee 
se (e in genere la sociologia 
dell arte) rruscura proprio la 
funzione della «tiama» dei 
significant! il modo come essi 
sono «messi in ordtnew le 
forme cioe e gli stilemi Egii 
mostra come nella fase delia 
genesi e ancora in quella del 
la sopravvivenza dell opeia 
intei venga in funzione dla 
lettlca la «esistenza collettl 
va», ma non chiar see suf 
iicientemenle 1 incidc nza del 
moduli espiessivi dell orga 
nr/azione del discorso nella 
cieazione aitistlca La sua in 
teiazione di ilettica nel con 
fronti della societa laitista la 
compie in pnmo luogo tiimi 
te le forme espressive Ti a 
1 curare la funzione costituti 
va (di articolazione dei «si 
gnificanti») e creativa (dei 
« significati ») che nell opera 
d arte assolvono la tecmca e 
i modi del linguaggio signifl 
ca non potere veiificare ap 
pieno il suo grado di autenti 
<it& e neppure lefficacia del 
la sua incidenza nel dinami 
>mo ^ociale 

Armando La Torre 

Una recente mamfestazione dl siudenti medi a Roma 

Un saggio suH'industria petrolifera mondiale 

In crisi il piu grande 
affare del secolo 

La Editrice sindacale ltiliann ha pubblicato in un \olume 
bitingue inglese e italiano un saggio di G B Aklo Tiespidi sulla 
industna petrolifera mondnle e i nnteri ill pnncipali delh 
Confcrenza d Algert dei lavotaton doll industm petiolifcn del 
Mediterraneo Medio Onente e \Hr Nero II htolo dtl \olume 
Pctroho i suidacati all attacco (pn^R J40 I 2 000) MIOI inriicare 
1 mi/io di un opoca nuova nelle piospettive di una delle soigentl piu 
importanti del potere politico net paesi occidentali 

Se nci deccrmi passati il poll olio c t̂Tlo essen/nfmente al 
centro di contnsti fn sliti c CTUST rlintcnentt diplormtici o 
militin h fist allmle set-m 1 nn/io di una pie^T di COSC.]CII7T 
delle mis.se — di cm i sindncTti sono in tiliini paesi h pnnci 
pile cspiessione oigTnt/xata — delh decisivn impoil*»n/a the Innno 
le nsorse petrolifeie per una stntegia di sviluppo econ>mico na 
7ionale contrapposto agli mtciessi dei gruppi monopolistici inter 
nazionali e dei paesi imperia'istici 

C un processo non facile non si tritta solo di conqmstnie h 
soviamta di ciascun piese sulle piopne nsotse na7ion lj mi il 
tempo stesso di cieare !t condmom perche possino es<-ete shut 
tate acquisendo le tecniclie gli impianti i mercati di sbocco che 
si tro\ano in tioppo larga misun nei paesi indiistiial /7iti Ma 
proprio per questo e la tesi del 'ibio — preziosa e 1 imiti di 
onentamenti e d azione dei sindacali che coordimndo a piopm 
attivita a livello intei m/iomle possono metteie in cr si tl pm 
orande affare dd secolo o delh mct^ di questo secoh che dn 
si voglia 

r. s. 

Mostra antologica di Alberto Sughi a Todi 

Uno «spleen» da 
societa dei consumi 
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Alberto Sughi « Trmila del Monti » ; 1960 

Al Palazzo del Popolo dl Todi e apeita, 
fino al 12 apiile una mostra antologica di 
Mbeito Sughi Si tratta d um ricca sene cli 
quadi) dipinti negli anni sessanta che con 
sente foi se anche al plttore stesso, uno 
sguardo retrospettivo e ciitico su una licerca 
plastica che e incoia in atto e assai aperta 
Nelh mosti a sono lappresentati tutti i mo 
tivi plastici tipici di Sughi pittore della vita 
quottdiam piccolo borghese 

II pnmo quadio e datalo 1960 ed 6 una 
m n / i o n e sul motivo allora piediletto di 
uominl cho tiascinano la loro accidia negli 
inUini e negli esteim di Roma E un quadio 
impoitante con altn simili dipinti Eino al 63, 
nel peicoiso pittonco di Suglii tn esso e 
biuciato il gusto iniziale per la manieia 
lnica ottocentesca cli un Toma e di un Fat 
ton c viene awl Ua mvece, una maniera 
ninat ivi che si fi foite dl ilceiche paial 
tele a Roma di Vespignani e dl Muccini, 
mentie t ancho optrante la suggestione della 
imm it,in uionc tecmca c(l un Cagii 

Gli mm lomini sono stitl (ondamentili 
pei h foimiziont di Sughi al quale si deve 
foise um merit i/tone poetica con altil pit 
toil ittivi a Mil ino come Tnncese teirom 
Vij'iotl Banchtcn e Cappelll L immagine o 
ineni d i per cosl dire al ncconto e lo re 
t>ui "i tia U 6-1 e 11 hb quando Sughi pi^a 
il suo Itibuto alii ptttuti dl segno mfoimile 
e embia ti i&feiiie la tematica dell Utena 
zione del modo di vita borghese all 1 ncsrosi 
autobiografica Una nuova sirurezza naira 

ttva e um nuova minleia monumentale di 
mi n t e sono d i metteie m lclazione mtomo 
al ()b con la visione diretta della pittuia 
di Trincis Bicon (o mteiessante vedere come 
Sughi a questa dita cominci a tiportaie alia 
situa/ione inglese di Bacon anche il «ventie 
di Pangi » dell amito Daunuer) 

Negli anni e mutalo il rippoito tia formi 
e spi/io t n uomo e ambtente da uno spa7io 
sovi utollato di uomini soli e maltnconio 
Sughi c passato a dtpmgcte uno spazio de 
seito o quasi dove una stngola figun umani 
tipeu gesti funerei magan t n tanti oggetti 
mutili del lituale quotidiano Ci6 che e uma 
sto costante e il senso d una solitudine asfis 
siante d una vecchiaia piecoce e dl un risvolto 
mosti uoso di violenza propi io nelle figui e 
dell impotenza storlca e doll eros E Sughi 
ha tiovato una sua mateiia Eunerea tra\ei 
sita di guiz/i lum nasi del coloie ha tiovito 
la fluidlla dl un suo stile italhno pitetico 
come sc fosse indita lutti In ceneie quella 
che fu 11 giazia eiotica e fimih ire degll 
antirhi Cignicci e Gh sl indl 

Da un punto di vist I nan ltivo ml sembt i 
cho Sughi diminuendo 1 peisonign abbn 
amphfiLato il signili Uo dl « spleen » da so 
cicta del consumi Ma limine il dubbio e vi 
oltic lespenenza pittonca di Sughi cho sl 
possi stubtli//ue in pittuia un tacconto dell \ 
\ i t i modemI soltanto con le ftgute tlplche 
dello spiofondimento riclli vita modeini 

Dario Micacchi 

Tin dalla chiusuia dello 
scorso anno scolastico il mo 
vimento studentesco ha aspet 
tato li ^cadenza delle lotto 
conti ittmli come un appun 
tamento decisno per venfi 
caie la piopiia funzione na 
t u n incidenzi nonche le pio 
spettive futiiio L « autunno » 
e venuto e venuta — e conti 
nua a venire — la repressio 
ne dol dopo autunno puntual 
mente sono venuti al pettine 
I nodi di una struttui i sco 
lastic i oi mn tncancrenita e 
incapice di funzionaie perst 
no sul puio e semplice pia 
no butocratico imministrativo 
(si pensi alia gnandola di pro 
fesson che non sembra an 
coia conclusi l meno di 75 
gioini d il teimme delle le 
ziom) II pmonma odterno e 
completilo cl ilia prestntizio 
ne di paite del governo dl un 
disegno di legs e di « modifi 
ci pami le» della disciplina 
degh esami di matunta Tutto 
questo sullo sfondo di tension! 
esisperate dUli tracotanza e 
dalle piovoca/ioni fasciste 
apeitamente tollciate o addi 
rittuia favonte 

L'occasione 6 quanto mai 
oppoituna per un esame della 
situazione magaii sommano 
ma indispensabile Si ncorde 
ra il tumultuoso processo di 
nascita ciesclta sviluppo o 
cilsi di un unponente e si 
gnificativo movimento di lot 
te tia gli studenti medi nel 
1968 69 In paite per effetto dl 
lisonanza delle lotte nell um 
versita e soprattutto delle 
conti addfzioni scolastlche e 
sociali propne del settore, ne 
gli ultimi mesl del '68 e nel 
primissimi del '69 negli istitu 
ti medi supenon, specialmen 
te noi licei si affermb un for 
te movimento di massa con 
carattenstiche politiche 8 so
ciali del tutto original! 

II terreno antiautoritaiio sul 
quale 11 movimento studente 
sco medio si sviluppb perb 
venne lapidamente bruciato 
dal momento che presidi e 
profosson avevano oggettiva 
mente una minore autonomia 
nspetto Ule autonta accade 
miche universitaiie coslcche 
gli studenti medi si trovarono 
quasi immediatamente faccia 
a faccia con il poteie politico 
senza aver ancoia raggiunto 
1 unith e la matunta politiche 
e le forme oiganizzatlve ne 
cessane per sostenere lo scon 
tio in termini non puramente 
difensivi In questo contesto 
si ^ollocano e trovano spiega 
zione le «fughe in avanti» 
di alcune avanguaidie che fi 
ntrono per nsolvoisi in tenta 
tivi velleitan o opportunistic^ 

Ebbe buon gioco quindi 11 
riformismo alia Sullo e Feira 
n Aggradi che ndtede foiza 
alia lcpiessione scolastioa e ai 
condlzionamenti famihan, e a 
cui si accompagnb 1'incapacita 
oggettiva del movimento di 
gesLre politicamente il diiit 
to d assemblea (o me^lio quel 
simulacm concesso) ciob co 
me occisione e momento di 
iutorgmi/za7ione pohttoi co 
me spatxo cli possibiltta poll 
tiche allinteino della stmttu 
la scolastici II collegtmen 
to con la classe opema av 
venne peilopiu in foime so 
lidanstiche (o non solo per 
colpa degli studenti) La stes 
sa pattecipazione alia lotta an 
timpenahsta fu spesso visti 
e promossi come occasione di 
mobilttazione pei stugglre alia 
incombente minaccia lappre 
sent iti dal lestnngeisi de 
gli ^pazl di lotta specifici nel 
li scuola Non sono queste 
ci it i ho a postenoii, con il 
senno dl poi mi 1 lisultati 
di uno sfoi/o mtocritlco cui 
si b sottoposto il movimento 
stes o 

Arche quest anno le lotte e 
il movimento sono tiniti a 
part te dallo stato di miles 
sere e disaglo che colpis.ee 
indn idualmente lo studente 
caienze edili/ie tuini, man 
canzi di attie//atuie pioble 
mi del fuon sede e del pendo 
lail toli/tonc e sostitu/ione 
dei pi olessoi i ecc II i Uto 
nuo\o e rippiesentito di una 
piu ippiotonditi nflessione 
non soio su^li aspetti uitutl 
tuistici d( Ih scuoh e dcllt 
sue stesso distunzioni ma in 
che c sopi il tutto su'h lun?iu 
tie ociale dell i scuol i ill in 
tcrno del piocesso di nstiuttu 
ri7ione tecnologlci o oiginl/ 
7itt\a del capitalismo in oi 
dine alia foimiziono o qui 
hficiziono delh foizi la\oio 
e sul lapporto pieuso cho \% 

ga i fenomeni di disfunzione e 
clisigio i tile piocesso 

Gli stessi temi del dlritto al 
lo studio del salano genera 
hzzito e della unific izione 
delle stiutture secondane su 
penori escono chile secche di 
un discoiso punmente ideo 
logico o agititono per lap 
poitirsi it bisogm e ille esl 
genze della chsse opet i n e 
delle misse popohn giazie 
incho alh estensione delle 
lotte smdacah d i lh fibbnci 
alia societa anche se non an 
con alia scuoli 

II movimento studentesco 
medio si ripiopone quindi con 
miggior forzi come movi 
mento inticapitihst i con tei 
leno specifico di lotti in un 
settoie fonchmontile delia oi 
gimzzi/lone cipttilistici del 
la societa li dove cioe il t i 
pitile seIe7iona formi e qui 
lifici dequ il fiea 11 forzi la 
voto secondo le pioprio esi 
genze e dove mggiusta gli 
squilibri cieati nel mercato di 
lavoro abbassando i costi S 
gmficitivimente h for7a trai 
mnte del movimento si o spo 
stati dai licei igli istitutl tec 
nici e professionili tendendo 
a stabihre, almeno nelle sue 
espenenze piu avanzate un 
lapporto organtco anche se 
non ancora diretto e imme 
diato con la classe opema 
sui temi dei costi dello stii 
dfo delle quahfiche e del ruo 

10 dei tecnici nel processo pro 
duttivo 

In questi visione va collo 
cata sul piano piu gcnenle 
la pai tectpa7tone degh stu 
dentl medi agli scioperl ge 
nei all in autunno e alle ma 
nifestazioni opeiaio contro la 
repiessione Con cib non si 
vuol dire che amblgulti e In 
certezze non siano present! 
Le agiti7iom ch questi gtorni 
talora non riescono a sot tni 
sl del tutto a spinte corpori 
tive e a sviluppiisi coerente 
mente come ncgazlone 7 adt 
cole degll eiaml per um di 
dittira e una gestione della 
stessa dtdattica che recupen 
no e ridnno vita a stuimenti 
oggi devitahzzati come 1 as 
semblea o ne Inventino dl 
nuovi 

Anche il linnovamento di 
dattico non solo per eserciti 
zioni antiautontine ma come 
esperienzi d autogestione di 
studenti e openi e un mo 
mento e un terieno di lotta 
che il movtmento studentesco 
medio tenti fitirosimente di 
recupenre supeiando m til 
modo un tioppo sbngativo e 
conti opioducente gludi7io che 
assegnnvi alh didittici in se 
un caratteie natuialmente n 
foimista e reaziomt Si pen 
si a questo proposito alle 
possibility iivOlii7ioniiie che 
potiebbe aveie un lavoro in 
questo campo condotto d igli 
studenti di un istituto migi 
sttale insieme a opeiai pi en 
clendo come base la ilceici 
del miestn genovesl stilh 
m mien come i libri dl testo 
delh scuoli elementale t n 
smettono e fmpongono 1 ideo 
logn dei padtoni u figh dei 
lavontou 

E indubbto che lo sfondo 
politico e sociile di quest in 
no cioe le grindi lotte ope 
m e democnticunente e sil 
damente condotte ibbnno m 
celerato il tendenziale pioces 
so di unificizione politici del 
la chsse o p e n n e del mo 
vf mento studentesco Un 
piocesso peib che si presen 
ta oggi c nne oggi ancon lun 
go c fittcoso e sopnttutto 
condtzfonito d i due nsposte 
positive Riuscni il movimen 
to studentesco medio i useire 
d i lh logici igit itoiii della 
dennnct i o delh condinn l 
delle «nsposte» i^li itticchi 
poi t it! al suo c it it let o so 
rule e ditsl un mdicvio 
ne stiategici posiltvi' Riusrt 
A il movimento opti no i su 
penic dcfimtmmento quelh 
<( lesponsibihti di segno con 
t n n o ) di fin p i rhv i longo e 
id issunuisl que ie resp nsi 
biltt'i luetic the gh cotnpe 
tono in oidtne il suo sfoi?o 
cost info di costiuite un bloc 
co si enle altttnUivo di 
da se^ 

Di c uestc due doni mrii e 
cl tilt i I Hue i isj i)s|( dip( n 
di tl fuiuio del movunenlo 
studetiesto mi rite oggi unp( 
gn ito ti isfonn" < il suo p i 
U n/nli mtnuloi ano in co 
scien/ di misM inticapit l 
11 IK I e dl cl l'-sc 

Fe nando Rotondo 

il mercato 
la sfacciata corsa al rialzo dei prezzi da parte 
dell'eseicizio e le sue gravi conseguenze, 

soprattutto sul pubblico piu giovane 

l a ensi oho sta uwcslendo 
il cinema nasce sn da moti 
\i « stiultui ih » intimamente 
conncssi ill ofgam//n/!OiK del 
nicicato lilmico sia da quo 
stioni di piu ampio icspno 
di ctlamcnlo callogalo alio io 
cenLi rnixhhca/ioni nell uLili/ 
7a/ione del tempo libcio (pn 
\ati/7a7ionc delle foimo din 
*i itlenimcnto inciemcnto doi 
dneitimcnti « mecc unci » ) 
e al soigeie di nuou canali 
di comunica7ione cli niassa 
(cine \ideo cassette te 
leusionc a colon ) 

In altie paiolo 6 m coiso 
um veil o piopua <' ii\olu 
7ionc » nei sistemi di utih//a 
zione meicantile delle lmnia 
gnu filmate una mula7ione 
cosi ladicale da metteie in 
loiso la sopiavu\enza del 
lo spettacolo cmemalogiafico 
Davanti a un tale sumesco 
lamento di caitc» Kseici 
zio ha icagilo disoigamcT 
mente ceicando piu di can 
teii7zaie 1 sintomi clip non di 
cm ate le ciuse La manovia 
sui pie/71 (ad una caduta del 
le ricquen/a comsponde un 
uimcnlo spiopoi/iomto del 
costo del hi^lietti dingiesso) 
e un osempio tipico delh mio 
pia con tin i piopnetau di 
cinema lianno ccicato di n 
niontaie h coin nte sen/n 
accoigdsi che stavmo segin 
do il lamo su cm eiano se 
dull Lo stesso vicepiesidcnte 
delh MGM ha lecenlemente 
giustificato >l <nuo\u coiso» 
delh cinematogiafia holly 
woodiana (film piu sptegiu 
dicati mteipietati da atton 
non famosi leahz/ali con un 
budget medio non supenoie a 
due miliaidi di lne ) pai 
tendo dalla constatarionc che 
la nnggioiaii7a degh spetta 
ton hanno meno di 24 anni 
pti cm non L possibile ele 
\a ie indefinitamente il pic7 
70 dei bighetti d ingiesso sen 
/a conodeie alia base il tei 
leno cconomico su cm pog 
gia lo spettacolo cinematogia 
hco (i gio\ani anche quando 
lavoiano dispoi ;ono di meno 
demio degh adtilti) 

Gh escicenti l^alumi inve 
co hanno battuto la ua della 
ciescita del pie?zi come se 
questa polesse continual e al 
1 infinite Nel gennaio del 1%9 
fun/iona\ano nel nostio pae 
se 9 770 sale cmematogiafi 
che I 8C pei cento delle qua 
h (8 373 unita) piaticava un 
pie/70 infctioie alle 300 li 
ie laccoghendo il 61 pel cen 
to enca degh spettaton Eh 
bene questa ill issa dl locali 
otleneva poco piu del 31 pel 
cento degh incassi molto me 
no di quanlo andav l alle sale 
il cui ingiesso costa\ i piu dl 
r)00 1 e Queste ultimo inlat 
ti pill supeiando di poco il 
5 pn cento dei cmematogiari 
(515 inula) e senendo solo il 
17 b pel cento degh spettato 
n iaccoghe\ ino piu del 10 
pei cento degh intioiti 

Anche dal punto di vista 
della tendeii7a lisulti cwden 
te la piopcnsione \eiso la 
LOnccntia7ioiiL degll utih nel 
le 7one piu ele\ite del meici 
to Basti pensaie che ((inttio 
anni puma nel 10C6 i locah 
che piaticavano un bighetto 
d ingiesso mfenoie alio 300 li 
ie costilunano ancoia il 12 
per cento enca delle sale 
iappiescnta\ano il 72 pel cen 
to degh spettaton e laccoglie 
vano >l 47 pei cento degli in 
cassi mentic le sale piu caie 
iaduna\ano solo il 2 75 pel 
cento del cinemalogiafi e il 
10 1 dei fiequenlatoii Gia da 
alloia tuttavia esisteva una 
netta spinpoi/ione ti i i due 
giuppi di cmematogiafi in 
qu into quel 3 pel cento di lo 
call piu costosi mcameiava 
quasi il 30 pel cento del pio 
venti 

La foinia economic imente 
pnamidale dell osPici/io ita 
hano tiova conf«ima nel di 
lagaie del locali dl «pnma 
visione» In cinque anni dal 
llCG al 1970 questi sono an 
mentati con un inciemcnto 
peicentualc assai vicino al 40 
pei cento Cio nonostante la 
media dmcisso pel ciascun 1 
sal i non o diminuita ma li I 
icgistiato un ceito mighoia 
mento tocemdo nell i puma 
met i di niu/o del con onto 
lnno i 10) niihoin II clu \uol 
due che i piopnetau dl que 
sti cinema hanno icah?/alo 
m solo silk nit si e nie7/o 
d ittuil i uin tienlina di mi 
luini di ulili St tcni inn con 
l< poi die in molti cisi i 
soli piounti titi»li instill pub 
IIIK it in piopm ill il puiibli 
i ) ti i un sp< llii ih t 1 I 
Uo b ot n o copiiie u n In 
f 1 quo! l d (_ i out 11 (Id pel 
•'On ik clu i Lontiilnih sl l 
I ih eoniKssi iP i piogi lmmi 

/mm di 1 llllll 11 171 11 ih (1(1 
U (int illu iht i dtlk pilluo 
li (1)1 lie d ltd sl ito rli qu i 
hi i d(i film p( i i ig 1//1 so 

I no spvs.o sufliuc Hi pel sgl 

daie il cUbilo lesiduo veiso 
i dipendenti ne tiaiamo una 
esit l i \a)uta/ioiie del \antag 
gi die 11 posiT-ioiK monopoli 
slica (piotctti dall ll'uale oi 
dinamcnlo legishtivo sulla 
apeituia di nuove sale) dl al 
cum cinem ilogiah consenle ai 
loio piopnetau 

Su questi dati si innesla un i 
conetla \aluta710ne delle que 
nmonie antihscah che lanto 
spesso conti addistmguono gh 
ailicoh di fondo di ceita 
stampi «di categona » 0 le 
inleiviste del chngenli delh 
AGIS e dell ANICA Attual 
mente lo spettacolo cmema 
togiafico e giavalo oltm che 
dalla imposi7ione fiscale co 
mune a tutte le impiese an 
che da una tassa paiticola 
ie il ciuitto ewitale, le cui 
ahquotc commisuiate alien 
lila degh incassi vanano da 
un minimo del 5 pel cento 
ad un massimo del 45 pel 
cento con un ampi 1 zona di 
fianchigia (esenzione sino a 
hie 7000 d imposta pel quel 
locali il cm bighetto costi me 
no di 300 hie) 

Non si puo ceito negaie che 
quest imposi/ione sia abba 
stan/1 giavosa paiticolai 
menle pel 1 local! che supe 
iano di poco la 7011a di fian 
clngia ma non si puo nep 
pule disconosceie I assolula 
legitlimila sociale di un pic 
hevo che colpisce posi/10111 
monopolisticlie protetle du 
1101 me ch leqqe lccupeiando 
alia collettivita una minima 
paite di quei piofitti tipica 
mente specuhtivi di cm si 
aviantaggiano 1 titolan dei 
cucuiti di puma visione del 
le maggion citta 

Umberto Rossi 
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Poiizia in saEa: 
Dario Fo 

non recites 
RrGGIO LMIL1A 1 

Anche a Reggio Piriha come 
111 dneisc altie citta d Italia 
Dai 10 To non ha potuto pie 
sentare il suo spettacolo « Ml 
steio buffo » pel che nel Tei 
tro Municipale eiano piesenti 
funzionau di poli/ia Le 000 
peisone piesenti in sala si so 
no tiamutate dopo alcuni fi 
schi di piotesta d i spettaton 
111 paitecipanti al chbattito che 
ha avuto come tenia la pre 
sen7a della pohzia a spettacoh 
pnvati che secondo Fo 11011 
deve esseie tollerata Io spet 
tacolo come eia stato affisso 
nei manifest! eia ippunto pn 
vato oiganizzato dall ARCI 
(Associa7ione Ricieatna Cui 
tuiale Itahana) Pei entiaie 
111 tcatio non occonevano bi 
ghetti bensi le tesseic dell As 
socia/ione 

Lhaiitb Aziunour (IKIII to 
lo) <* giunio oggi m neno a 
Roma 

11 cclebie chansonniLi jran 
cese compira una touinec rfi 
una setUmana nella pnncipali 
citta ttalwne Bologna Touno 
e Milano dove legistteia auche 
una sua canzone Dopo 1 amoie 
che andra in onda domenwa 
prossima nel corso di un pro 
giamma telev\swo lunedt pios 
•amo sara qinnrfi a Roma per 
esib\rs\ nell ambito della ma 
nifeitazione I lunedi del Si 
stina «Piesenteid il nno re 
perlorto abituale — ha dello 
Aznavour che non venna t?i 
Uaha da due anni — aggmn 
gendo qualche novita d obbhgo 
Biwgna sapersi rmnovare al 
meno in paite senza r nun 
ctare al proprio stile » R\chie 
sto d: un g\udi?\o sulla sifua 
zione attuale della musica leg 
gera \n Iiancio e in Italia ha 
risposto tVa tutto bene fin 
che la gente canta Pero tenio 
di non essere m giado di date 
un gwdizio pieciso sono sen) 
pre in viaggio per d tnondo 
nd vn mtciesso molto agli al 
tn nd a cm che fanno vivo 

nel mio mondo e sono jehce rit 
questo Cato — ha prosegutto 
con un tono un po sibiflmo — 
in rrancia specialmente la mu 
sica leggera d cosi pesante 
che se fosse contenuta m una 
i ahgia ponebbe tar cadere 
chi la ttene in mano L unpor 
tante — ha concluso il cantan 
le — <* impaiaie ad esseie h 
ben Questo il messaggw ch* 
uvolgo alh gente attiaverso Is 
mie canzom saper iesp\iare 
per vweie a lungo* 

In breve 

Record d'incassi per « Madre Coraggio» 
CrLNOV\ 1 

«iMddic Couiige e i snoi fifili » di Heilo t Bteclit messo in sceii4 
ch I HIM Sf|ini7ina pet il Tcatio Stibilc di Geno\a con Una Volon 
j,ht pioUi(,omsti e In spettacolo boom di quest iimo in due setti 
inane ha biUtilo il iccoid d incisst del Pohteama Gtnoxese dovt 
\iene lappiescntalo e contimn le lepliche con csaunti totali ogm 
giomo 

Do(xt Gcno\ i !o spetticnlo sata poitito in dteu altie citti d lit 
In nel coiso di questi sUgione e nolle altie toinprese Roma • 
Mil ino niJli piosiim i 

Sullo schermo « La piccola area» 
NLW \0\U\ 1 

11 pioduttoto Robeit Ridntl^ leccntemente piemnlo dnll uffi 
cio cittolico del cineim ameiicmo pei I sum film deslinati ai 
tagazzi poiteia sullo scheinio il libio di Jan (IL llcitog ta piccola 
aica stona di due bambini e quitlio atunnli nniasli bloccnti su 
una baica dmante 1c gia\i nionda/ioni awenu e in Ohndi nel 52 

Le nprese comniceianno a luglio uno di.i pi noli mteipi&U 
saii amencano 1 lltto un oneiitalc Succe st\ in cntL Ridnitz 
dovicbbe piodunc un altio film di nmbicnte mutnaro The loyagt 
of tie H M S Beagle basato sui dun che scnssc il giinde nntu 
lalista Chailes Dai win quando gno il mondo sulla in\e inglese 
* Beigle » 

I sionisti contro la « Passione» di Oberanunergau 
NLW \OKK 1 

nne (il Uingiesso 
i O Innno esoitato 
I'-Msttit. alh s u m 
migui d a (.otnin 

\ono-it iniL the la 
infitli tl ttsto dl 

sidnilo « jnofonda 
lesto i am oi a per 
un i.olpn lolliltua 

Due inipot t Ttiti ot gTiu/̂ nziom eht re tnu t 
ebimo uiiencino e 11 Ugi <BNn H Kit 
•i lulli gh uomini di buona \olonla i non 
npptesLiUT7ionc delh < IJISSIOIIL di Obit in 
ceia in questi locihta bniiest il IH nnmii 
i i])pic^(.nt i7ione ahln i subtto Ttcuni ntocLlit 
quest I tiidi/tonili Pi^sione viene ntcoi 1 cot 
HKiUe ostile agli ebtei e nl g!udll^mo II 
meUo dill idea che <t tl popolo t_hi nco poiti 
e viene colktln tnunlc lespmlo rill ,~)^nole 

Franco Tagliavini debutta al « M e t » 
\ l W \0\\\\ 1 

tn ilno it ih ino in I uto il suo dibmto n Mniopol i in t dl 
New \oik I i inco I ij,l nun hi int ittt di but ito mill Notnid dl 
liillint in un i nuo\ i uii/n ie di an t pi ot I Miisi i loin Sutlun 
hue' 

IL actogliomc dul pubblico dtl i \ld t al tuioio it tlntio al 
qinlc h eitti^i aniLikini hi Lhimli p ink di i logto sono 
it lie (ntiMi->ttcbc li)fln\ini uentut i in ltilti t n uin quindi 
( i n {'t j,iotni pti inuiuniiL la st igione drl IVhgfio Musicalo 
1 lotentmo eon h \< (oh di bponlini della quale snift prot*gont 
sti il sopiano hen.ita bcotto 
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