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Al Festival della prosa 

Primo contatto 
con la realta 

del teatro nero 
Due complessi newyorkesi associati hanno pre-

sentato a Venezia cinque atti unici di Ed Bullins 

Dal nostro inviato 
VENEZIA, 6. 

Dopo una sosta dl alcunl 
glorni tl XXXI Festival del
ta prosa e rlpreso lerl sera 
con lo spettacolo nero-amerl-
cano proposto dal La Mama 
Experimental Theatre Club e 
dal New Lafayette Theatre dl 
New York, associati per que-
Bta toum6e europea. II pubbll-
co del teatro dl Palazzo Gras-
si ha potuto cosl avere un 
primo contatto con la realta 
del teatro nero che, nel cor-
so degll annl Sessanta, ha 
avuto negll USA uno svllup-
po Impensato, ramiflcandosi 
in decine dl inizlatlve. 

Dopo LeRol Jones, che 6 
11 capofila. e a flanco dl Ben 
Caldwell. Joe White, Kingsley 
B Bass. Douglas Turner 
Ward, Jommy Garret, ecco Ed 
Bullins. autore. appunto. del 
cinque atti unlci presentatl 
qui ieri sera Nato a Flladel-
fia poco plu di trent'anni fa. 
Bullins giovanissimo va a Los 
Angeles e partecipa alia vita 
del quartiere nero di Watts; 
gettato in carcere come mill-
tante della riscossa del suo 
popolo, vl legge LeRol Jones. 

Richard Wright. Jean Genet 
(11 cui nome rlcorre spesso 
nelle blografie dl questl sent-
tori neri quasi come uno de-
gli ispiratori), ma anche Bec
kett e Marx. Liberato, si spo-
Bta a San Francisco dove dl-
rige la Black House, quartie
re generale del Black Pan
ther Party. E comlncla a scri-
vere per 11 teatro, rlvolgendo-
si a un'altra personality nera. 
esperta del settore. Robert 
Macbeth. 

La drammaturgla che esce 
dalla penna del giovane Bul
lins non ha affatto caratte-
re politico. Per temperamen* 
to e formazine ideologica, 
Bullins e portato ad un'ar-i 
te piu mediata e sensiblle, 
plu personale: le lmpllcazio-
nl politlche vi appalono ne-
cessarlamente attraverso la 

sincerita e 1'autenticita del-1 
Topera Trasferitosi ad Har
lem. diventa 11 drammaturgo 
del New Lafayette Theatre. 
una sala cui Macbeth dlede 
il nome del teatro in cui, 
nel 1936. Orson Welles aveva 
messo in scena Vlmperatore 
Jones di O'Neill. Qualche me-

se dopo 1'inaugurazione ci fu-
un incendio che dlstrusse il 
locale, per cui la compagnla 
dovette andare a recltare in 
una chlesa episcopate; una 
nuova sala fu pronta alia fi
ne del '68. e fu aperta con 
un dramma. appunto. di Bul
lins, In the wine time, (« Nel 
tempo del vino»). Dice Mac
beth del teatro di Bullins: 
«Nella sua opera non v'e 
ne messaggio ne spiegazione 
sociologica sul neri. Tecono-
mia, le ingiustlzie social!... 
Bullins glorifica la vita de-
gli esseri umanl. E' quello 
che io voglio per me e 11 mio 
teatro ». 

Naturalmente si tratta dl 
una glorificazione particolare. 
1'esaltazione di una vltalita 
che si accompagna con 
l'amarezza sulla condlzione 
attuale; vltalita ed amarezza 
che costituiscono i fattorl del
la poeticita un po* primltlva 
del suoi drammi. E ne sono 
anche il limite. 

Quattro del cinque atti unl
ci presentatl a Venezia in 
questa tournie europea sono 
poco plu che bozzettl. legati 
tra loro dalla presenza dl un 
militante nero che si imma-

glna entrl In varl amblentl 
e li veda come appunto li 
vede un rlvoluzlonarlo. Nel 
primo, How do you do? si 
lncontra una coppla di neri, 
un uomo e una donna, che 
parlano tra loro mostrando 
tutta I'ablezlone della sotto-
mlsslone al costuml blanchl, 
ma neH'uomo v'e -inche rab-
bla e protesta. Nel secondo, 
A minor scene, un nero fer-
ma per' strada una ragazza 
bianca; rapid! scambl dl bat-
tute. e pol lul se la trasclna, 
consenzlente, verso una came
ra da letto. II terzo cl da 
un quadretto folklorlstlco sul
la religiosita nera dl tlpo de-
terminista, tutto sul filo di 
una sapida parodia, con can-
ti e danze. II quarto ha due 
personaggi, una ragazza bian
ca e un uomo nero, dopo una 
notte d'amore: lei gll dice dl 
avere per lul una Irresistibile 
attrazione flsica. ma nulla dl 
plu. 

L'ultimo atto unlco. Clara's 
old man («II vecchlo dl Cla
ra») e plu elaborato e com-
plesso: sul tema dell'amore 
lesbico dentro all'lnferno del 
ghetto. II «vecchio» di Cla 
ra (una ragazza che vive in 
casa dl Big Sister, una donna 
sfatta dall'alcool) altri non e 
— si viene Jentamente a sco-
prlre — che proprlo Big Si
ster. la sua amante. Nella cu-
cina squalllda in cui si svol-
ge 1'azlone e'e anche una ra
gazza scema. e un glovanotto 
che vorrebbe far la corte a 
Clara. 

Che Ed Bullins (autore an
che dl una piece lntitolata 
The electronic nigger che e 
una godibilisslma farsa: la 
avremmo voluta vedere qui a 
Venezia) sia uno scrlttore dl 
teatro non v'e dubblo; solo 
che, a giudicare dalle operi-
ne presentate, cl pare azzar-
dato dire che sla 11 magglore 
e uno del migliorl degll USA 
oggl. Qui non si va oltre 11 
bozzetto. sia pur pieno dl ri-
chlaml alia realta nera. Chi si 
attendeva dallo sDettacolo del 
New Lafayette Theatre (accol-
to comunque con molta sim-
patia) una rappresentazlone 
formalmente d'avanguardia e 
andato deluso. Anche dal pun-
to dl vista deU'esecuzione; 
per la quale citeremo. tra i 
migliorl. Terri Taylor (Clara) 
e Saundra McClain (Big Si
ster). Allie Woods. 11 rlvolu-
zionarlo (che firma la regia); 
Basil A. Wallace (Peter in A 
minor scene). Bon Molock (il 
fratello capo nelPatto sulla 
chlesa dpterminista) 

Arturo Lazzari 

Questi i primi 
cantonti di 

Canzonissima 
Prende il via stasera Can

zonissima (della popolare tra-
smissione parliamo diffusa-
mente nel supplement*) radio-
televisivo) Nella prima punta-
ta si esibiranno nell'ordine: 
Marisa Socchetto (II mio amo-
re per Mario); Nicola Di Bari: 
(Occhi chiari); Caterlna Casel-
li (Le ali delta gioventu). 
Gianni Nazzaro (Quanta e bel-
la lei): Tony Del Monaco (A 
Maria); Mirna Doris (Venezia 
nel mio cuore); Donatello 
(Gira gira sole) e Nada (Una 
chitarra e un'armonica). 

— r e a i $ 

controcanale 
« LE DUE COREE » — Tenen-
do presente il fatto che Vap-
puntamenlo del venerdl sul 
primo canale in prima serata 
«», per tradizione, piuttosto 
frequentalo dai telespettatori, 
si pub affermare che i servizi 
giornalislici della serie «Se 
ne parlera domani* esplicano 
una funzione utile, se non al-
tro dal punlo di vista dell'in-
formazione. Per una parte non 
piccola del pubbheo, infatti, 
molti dei paesi di cui si parla 
in questi serrizi sono stati, 
flnora, poco piu che un nome 
sulla carta geografica: adet-
to, sul video, essi acquistano 
per la prima volta una fisio-
nomta. E, a giudicare dal ser-
vizio della seltimana scorsa 
sulla Cambogia, e da quello 
di questa settimana sulle due 
Coree, si tratta di una fisio-
nomia grosso modo corrispon-
denle alia realta. 

Nel descrivere la situazio-
ne attuale della Corea del sud 
t della Repubblica popolare 
coreana, ad esempio, Claudio 
Balit e Paolo Meucci hanno 
offerto ai telespettatori utih 
dati di confronto, rinuncian-
do ad induqiare sui toni pro-
pagandistici che, altre volte, 
abbiamo ritrovato in program-
mi di questo genere. Ce da 
dire, semmai, che il confron
to e stato condotto essenzial-
mente, anzi quasi esclusiva-
mente. sul piano dello svtlup-
po economico e mililare, con 
qualche accenno alle struttu-
re e alle manifestazioni cul
turali: nemmeno una parola, 
in pratica e stata delta a pro-
pofito dei rapporti sociali e 
politici che segnano la vita 
nelle fabbriche, net campi. 
nclle citta, nci rispettivi sta
ti Eppure, sono questi rap
porti che, solt, possono spie-

ad esempio, come mat 

nella Corea del sud si verifi-
chi una fuga dalle campagne 
e una urbanizzazione che non 
trovano riscontro nella Corea 
del nord. 

Comunque, il limite aulen-
tico di questi servizi non sta 
in lacune di questo genere 
(che, del resto. dipendono di-
rettamente dall'angolazione 
dalla quale sempre i giorna-
listi abituati a ragionare in 
termini capitalistici si pongo-
no dinanzi alia realta): sta 
piuttosto, e Vacevamo gia no-
tato la settimana scorsa. nel
la porertd delle prospettive 
storico-politiche e nella caren-
za deU'analisi In questo ser-
vizio sulle due Coree Vori-
gine della divhione del pae-
se e stata lasciata piuttosto 
nel vaqo; sul conflitto del 
19M si sono ripelute le con-
suete teu noccidentali-a, e, 
in rifenmento all'attuale svol-
ta nei rapporti tra Sud e 
Nord. non si c andati oltre la 
considerazione, invero piutlo 
sto ovtia, che a facilitar^a e 
stato il mulamento degli 
* equilibri» internazionali Al 
che tutto & sembrato sia di-
peso dal viaggio di Sixon a 
Pechino, quando gia dal 1968 
Kim 11 Sung aveva preso tni-
ziative precise per un riavvi-
cinamento tra i due stati. 

D'altra parte, non si pub 
sperare di piu da una serie 
che evita, non certo casual-
mente. di utilizzare le varie 
puntate per verificare di vol
ta in volta, concrelamente, il 
modo nel quale le grandl con-
traddizionl che hanno segna-
to gli anni che ci separano 
dall'ultima guerra mondiale 
hanno preso corpo e si sono 
sviluppate in alcuni del pun-
li cruciali di questa nostra 
terra. 

g. c. 

le prime 
Cinema 

Lo scopone 
scientif ico 

Una vecchla slgnora ame-
rlcana, rlcca a centinala dl 
millardi, vlene ognl anno a 
trascorrere qualche tempo nel
la sua lussuoslsslma villa prea-
so Roma. Sullo sfondo del 
paesagglo che dl 11 si gode, 
splcca la cupola dl San Pie-
tro; ma plu vlclno e'e una 
delle tante borgate « abusive », 
che costellano la capltale. L'ec-
centrlca dama straniera predl-
llge il gloco delle carte, e non 
disdegna d'invitare al suo ta-
volo Pepplno, uno stracclaro-
lo, e la moglle di lul Antonia. 
per lunghe partite dl scopone 
sclentifico. Lei, la vecchla. fa 
coppla con George, suo autl-
sta, segretarlo ed ex amante. 
Munlflcamente, regala ognl 
volta un mlllone agll avver-
sarl; e pol se lo rlprende, 
pezzo per pezzo. 

SI tratta, in sostanza, d'uno 
scherzo crudele. Ma Pepplno e 
Antonia sperano sempre. E un 
giorno cominclano a vincere. 
La vecchla s'lncaponlsce. vuo-
le 11 gioco « al raddopplo ». e 
contlnua a perdere. Provata 
daU'eta, dalle malattie (e an
che da un maldestro tentati-
vo dl furto nella sua villa, 
compluto da certi disgraziatl) 
sembra stia per rimetterci una 
fortuna, e forse la pelle. Ma, 
con le riserve di denaro che 
ha alle spalle, 6 chiaro che 
la parola decisiva sara la sua. 
Pepplno e Antonia si ritrova-
no a terra: lei ne attribuisce 
la colpa a lul (che, In verlta, 
non e un asso) e lo sostituisce. 
per ora solo al tavolo, con Rl-
ghetto «il baro », un giocato-
re professionista. 

Anche la coppia parzlalmen-
te nuova. che ha usufruito di 
una colletta fra gll abitantl 
della borgata, sara pero scon-
fitta. Peppino e Antonia sono 
di nuovo eguagliatl e concilia-
ti nella miseria piu nera. Pu
re. vanno a salutare con de-
vozione la vecchla che ripar-
te; nonostante tutto, cercano 
di tenersela buona per l'anno 
prossimo. Ma Cleopatra, la fi-
glia maggiore dl Peppino e 
Antonia, la ragazzina dagli oc
chi tristi. che non sorride mai, 
ha preparato per la ricca si
gnora un dono di commiato, 
fatto con le proprie mani, un 
piccolo dolce dal fondo ama-
rissimo... 

Diretto da Lulgl Comenclnl 
e scritto da Rodolfo Sonego, 
Lo scopone scientifico e qual-
cosa tra un apologo e una pa
rabola, i cui significati non so
no troppo reconditi. Lo spetta-
tore avvertito non fatichera 
molto a indlvlduare, nella 
vecchla apparentemente invln-
cibile (cut presta la sua ma-
schera straordinaria la gran-
de Bette Davis), rimmagine 
stessa del capitalismo sfrutta-
tore, e in Peppino ed Antonia 
(un Alberto Sordl vivldamen-
te caratterizzato. una Silvana 
Mangano solo parzialmente 
funzionale) due proletari o sot-
toproletarl privi di coscienza 
di classe, che si illudono di po-
ter venire a patti con il ne-
mico, o di passare dalla sua 
parte, o di raccogliere le bri-
ciole del suo banchetto. La 
forza di penetrazione del rac-
conto e pero attenuate dallo 
scarso rlgore dell'aneddotica, 
e della stessa ombientazione: 
la metafora rischia spesso di 
svaporare dietro episodi di-
spersivi, magari In se gustosi, 
ma non sempre congrui al 
tema; e il mondo della bor
gata, da elemento dialettico 
della situazione, si degrada 
spesso a cornice pittoresca, 
con figure e figurine piutto
sto risapute. Insomma, per 
questo a dramma didattlco», 
l'esempio di Brecht e ancora 
un termine di riferimento ab-
bastanza lontano. 

Nei limit! che abbiamo det-
to, il film (a colori, owiamen-
te) e comunque simpatico, ha 
momenti pregevoli e una no-
tevole succosita d'insieme. Co-
mencini, come sempre, dimo-
stra un garbo particolare nel 
lavorare con i bambini, e il 
personaggio di Cleopatra (la 
piccola Antonella Di Maggio) 
assume un rilievo intenso 
quanto sobrio nel quadro com-
plessivo. Degli interpreti, da 
da ricordare ancora Joseph 
Cotten, Domenico Modugno 
(ottimo Righetto «il baron), 
Mario Carotenuto. Daniele Du-
blino. Franca Scagnetti. 

Alfredo Alfredo 
Alfredo, impiegato dl banca 

in una citta di provincia, 
quieto scapolone, contento 
delle gite domenicali in mon-
tagna con l'amico Oreste e 
delle serate familiari col pa
dre, conosce la bella Maria-
rosa: romantica, ombrosa, pos-
sessiva e ossessiva. Troppo tar-
di Alfredo intuisce il perico-
lo: al primo accenno di ab-
bandono da parte di lui, lei 
effettua (o Simula) un tenta-
tivo di suicidio: sia commoa-
so da tal prova d'amore. sia 
spaventato dai grevi genitori 
della ragazza. il nostro la spo-
sa, II matrimonio si trasfor-
ma presto in una galera sen-
timentale e sessuale, e uno spi-
raglio di liberta si apre per 
Alfredo solo quando sembra 
che Manarosa sia incinta (ma 
si tratta in verita di una gra-
vidanza. Lstexica): egli pud 
tornare, di sotterfugio. alle 
vecchie innocenti occupazioni. 
frequentare di nuovo Oreste, 
farsi altre amicizie. Conosce 
dunque Carolina, che e atti-
va, spregiudicata, allegra, te-
nera, insomma il contrario. 
piu o meno. di Mariarosa. 
Quest'uitima scopre la tresca, 
e non da requie al povero 
manto. Ma, dopo tante difft 
colta, arriva la legge sul dl-
vorzlo. e Alfredo pu6 risolve-
re il suo problema, Chi dice 
pert che. una volta divenuta 
moglie, Carolina non si com-
portera come colei che l'ha 
preceduta? 

Gia. ma chi dice che dovra 
esser cosl per forza? II regi-
sta Pietro Germl non si pre-
occupa troppo di dimostrare 
l'assunto. Del resto, questo suo 
film (a colori), il quale si do-
veva intitolare, in un primo 
momento, Finchi divorzio non 
vi separi, perde tanto di quel 
tempo nel descrivere le prime 
vicissitudinl coniugall del prc-
tagonista (Ce qui anche una 
eco sbiadita dell'^pe regina 
di Marco Ferrerl). che la con-
clusione della storia. con re
lative imDlicazionl civill e so

ciali, glunge nel modo plu af-
frettato e confuso, come un 
estremo espedlente per attua-
lizzare la materia, per colio-

_carla in uno spazio e In una 
"epoca precisl. Rare volte, in 
Germl. la realta italiana si 
era comunque fatta sentire co
sl fievolmente: in altre occa
sion! poteva essere da lul ma-
nipolata e distorta; in Alfredo 
Alfredo non esiste. o quasi. 

Tutto si riduce perclb a 
una sequela dl aneddoti. lar-
gamente scontati e spesso tri
vial!. Sprecati appaiono il ta-
lento dl Dustin Hoffman e le 
buone prestazionl dl Stefanla 
Sandrelll e Carla Gravina. due 
glovanl attricl che merltereb-
bero di megllo. 

ag. sa. 

Gli allegri 
pirati 

delPisola 
del tesoro 

Dopo ' alcune « rlduzlonl » 
cinematografiche, il notissl-
mo romanzo (che non e stato 
scritto soltanto per i ragaz-
zi) di Robert Louis Stevenson 
L'isola del tesoro, ritorna su-
gli schermi in un cartoon giap-
ponese di Minory Yamanoshi. 
II regista, naturalmente, ha 
tentato dl offrire soltanto, in 
una serie dl sequenze affa-
stellate piuttosto casualmen-
te. Immaginl che potessero 
colplre la fantasia e l'im-
maginazione del pubblico In
fantile. In questo senso, il 
cartoon non e altro che un 
pretesto per creare del «mo-
vimento», occasionl di puro 
divertimento. In realta, sulla 
pellicola, ben presto (salvo 
qualche passo, come, per e-
sempio. quello della tempesta) 
scende una spessa coltre di 
noia. J 

vice 

Per uno sviluppo in senso democratico dell'intervento stotole nel settore 

II cinema italiano manif esta 
Autori, lavoratori, attori, esponenti di organizzazioni culturali riuniti dinanzi alia sede dell'Ente gestione, nel 
centro di Roma — « No alia repressione. II cinema di Stato e un servizio pubblico » — Chiesto Tannullamento 
esplicito della famigerata «direttiva» ministeriale — Rivendicata la costituzione del «circuito culturale» 

Una forte manifestazione si 
6 svolta nel tardo pomeriggio 
di ieri dinan/.i alia sede dell' 
Ente gestione cinema, in Lar
go Santa Susanna, nel centro 
di Roma. Vi hanno partecipato 
autori cinematografici, lavora
tori, attori. rappresentanti 
della SAI (Societa attori italia-
ni), esponenti di organi?zazio-
ni culturali. Erano presenti, fra 
gli altri, Nelo Kisi. Montaldo. 
Comencini, Zavattini, Fondato, 
Maselli, Scola, Gregoretti. Vo-
lonte. Loy, Di Palma, Vivarel-
lj. i fratelli Taviani, Ferreri, 
Age, Scarpelli, Amidei, Pasoli-
ni. Marco Leto, Zampa, Carpi, 
Andrioli, Arnone. Giraldi. Ber-
tolucci. Pontecorvo. Fre/za. 
Monicelli. Pirro, Fulci, Petri. 
Spina. Kuweiller. Una serie di 
cartelli condensavano. in bre-
vi frasl, i motivi della lotta: 
«No alia repressione nel ci
nema di Stato, 11 cinema di 
Stato £ un servizio pubblico ». 
<zAndreotti 1952 eguale Andreot-
ti 1972: una vita contro il ci
nema*. E ancora: € Ferrari 
Agnradi ha ritrattato. Adesso 
VEnte gestione deve dare cor-
so immediaio alia ristruttu-
razione. Deve ricostituire l'e-
sercizio di Stato. Deve ap 
plicare la legge *. 

Nanni Loy ha parlato per 
primo, nassumendo i termini 
del problema e ricordando il 
carattere censorio della « di
rettiva » di Ferrari Aggradi. 
Enzo Bruno della SAI ha ri-
cordato che gli attori sono, 
ancora una volta. a flanco de
gli autori in questa battaglia 

in difesa della liberta ed ha 
annunciato un incontro-dibat-
tito tra attori e autori il 22 
ottobre prossimo, a Dinocitta 
occupata. 

In una lettera indirlzzata al 
Consiglio di amministrazione 
dell'Ente gestione cinema. I 
dimostranti hanno preclsato e 
articolato le loro rlchieste im
mediate nei seguentl puntl 
principali: njpnullamento for-
male della «direttiva> ministe

riale, di carattere repressivo 
e censorio: rapida'messa in 
alto dei progetti per la co
stituzione di un circuito sta-
tale di sale cinematografiche. 
Gli autori cinematografici, le 
forze del lavoro e della crea-
zione artistica — cid h ribadi-
to con particolare vigore — 
rimangono in stato di mobill-
tazione, fino a che 11 governo 
non darh prova concreta di 
aver rinunciato del tutto e 

definitivamente alle sue ma-
novre, volte a mortificare, di-
storcere e squalificare l'ini-
ziativa pubblica 

I partecipanti alia manife
stazione hanno quindi deciso 
di consegnare tuttl insieme la 
lettera ai dirigentl dell'Ente. 
Registl e attori hanno ripre-
so i cartelli, che avevano ap-
poggiato al muro di cinta del
la ^ede dell'Ente Gestione, e 
si sono recati all'interno del-

L' impegno dei sindacati 
e dei lavoratori degli enti 
Operare per sventare I pe-

ricoli d'involuzJone e di pa-
rallsi del gruppo clnemato-
grafico pubblico e per garan-
tire all'Ente gestione cinema 
la possibility dl portare avan-
tl una produzione sempre plu 
qualiflcata. Questo l'lmpegno 
scaturlto da una riunlone co-
mune, tenutasi Ieri, delle tre 
organizzazioni sindacall dello 
spettacolo e delle rappresen-
tanze del lavoratori dl Cine-
citta, delPIstltuto Luce e del-
I'ltalnolegglo. « Le preclsazio-
nl fornite dal minlstero delle 
Partecipazioni statall con 11 
comunicato dl glovedl — que
sto e 11 giudizio del sindaca
ti e del lavoratori — anche 

se contengono aspettl ed ele-
mentl positlvi non hanno an
cora fugato le preoccupazio-
nl sollevate dalla «direttiva 
ministeriale, ne tantomeno 
hanno chiarito 1 motivi dl 
fondo che sono alia base del 
complessi contrast! STtl al
l'interno del Consiglio di am
ministrazione dell'Ente gestio 
ne cinema». Permane il perl* 
colo, infatti, e pesantemente. 
che dietro le esigenze dl una 
«gestione economica ocula-
ta» e dl una «sana politics 
di investimentl» si nasconda 
il tentativo di creare oappa-
rati burocratici e organlsml 
di controllo che interferiscano 
direttamente nel contenuto 
delle opere » 

Tall questlonl i sindacati 
lntendono discutere nel cor-
so del nuovo Incontro che 
avranno lunedl con il mini-
stro Ferrari Aggradi. Intan-
to, le segreterie sindacall e I 
consign di azienda hanno de
ciso dl Impegnare I tre rap
presentanti del lavoratori che 
sono membrl del Consiglio dl 
amministrazione a portare 
avantl in quella sede le po-
slzlonl espresse dalla rlunio 
ne dl lerl, battendosl in pri
mo luogo perche il Consiglio 
stcsso. nella scelta dei film 
da realizzare, si attenga al 
parere del «Comltato di let-
tura» creato per la selezione 
dl soggettl che rispondano ai 
requlsiti culturali 

la sede. E' stata una mani
festazione pacifica, che ha ri-
cordato l'occupazione della 
stessa sede che gli autori ef-
fettuarono all'inizio del 1969 
per chiedere il rilancio e il 
rinnovamento democratico del 
settore cinematogratlco stata-
le. Ancho ieri, come gli oltre 
tre anni e mezzo fa, il corri-
doio della sede dell' Ente e 
stato coperto dai cartelloni 
preparati dagli autori. I cinea-
sti si sono poi incontrati con 
il presidente dell'Ente, Gallo 
e con alcuni membri del Con
siglio di amministrazione, at 
quali hanno illustrato le loro 
rivendicazioni. I dirigenti del
l'Ente. da parte loro, hanno 
riferito sull'incontro avuto 
l'altro ieri con il ministro del
le Partecipazioni Statali. Fer
rari Aggradi e hanno ribadi-
to di attendere la formaliz-
zazione della disposizione che 
renda inapplicable la c diret
tiva* precedente del ministro. 
Un nuovo incontro tra gii au
tori. i sindacati e i dirigenti 
dell'Ente gestione 6 stato. co
munque. fissato per il 16 ot
tobre. 

La manifestazione d i ' ieri. 
cosl come lo sciopero di gio-
vedi negli enti di Stato, ha 
sotolineato la combattivita 
e l'impegno delle forze mi-
gliori del cinema a difesa del
la liberta d'espressione e a 
garanzia delle possibilita di 
sviluppo in senso democrat! 
co dell'intervento pubblico 
nel settore. 
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e assicurato con TINA 
fra 20 anni avra la sua "pensione 

che si adegua continuamente 
al costo della vita 

Con una polizza "adeguabile" INA anche voi 
potrete disporre, all'eta da voi prescelta (a 55, 60, 
65 anni), di una "pensione" che conserva nel tempo 
il suo valore, perche I'INA procede all'aggiustamento 
della "pensione" (finoal massimo del 3% all'anno) 
seguendo I'andamento dell'indice ufficiale del costo 
della vita, calcolato dall'istituto Centrale di Statistica 
("indice dei prezzi al consumo 
per le famiglie di operai ed impiegati") 
L'aggiustamento awiene automaticamente fin dal . 
primo anno di assicurazione e continua per tutta 
la vita dell'assicurato, anche quando egli, 
giunto all'eta pensionable, 
smette di pagare e comincia a riscuotere. 
L'INA ha ideato questa polizza senza precedent! 
per venire incontro ad un'aspettativa da lungo tempo 
sentita dal pubblico italiano: avere una pensione 
assicurata contro la svalutazione. 
Assicuratevi e vivete tranquilli: 
dietro la vostra serenita ci siamo noi dell'INA. 

Se lo desiderate, potete anche abbinare alia polizza per la "pensioner 
un'assicurazione per ottenere un indennizzo in caso di ricovero 
in ospedale o in casa di cura, in seguito a malattia o infortunio. 

dietro la serenita 
IST1TUT0 NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI 
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