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Unanimita per i l f i lm d i Francesco V' * 

:*, .* 

A< 

c> f «LEMANI 
> -

NAPOLI: crolla un vecctaio palazzo. Suite sue rovine i cpirati delle arees edidicheranno on «casermone». 
E' rinizio del coraggioso film di Francesco Rosi, premiato ieri a Venezia con il Leone d'Oro.. ' - - , 

Ma e ancora in attesa del « visto » di censura 

Vedremo in I ta l ia 
' • M i . < * • 

«Morire a Madrid» 
Proiettato al Lido il film di Rossif - Ultimi saggi di « Cinema verita » 

• - - _ J' • & ' . - V 

Untrionfo 
Francesco Rosi e Rod Steiger, regista e interprete 
de «Le mani sulla" cltta»." Rosi ha realizzato, 
prima del film premiato a Venezia, «La sflda», 
«I magliari» e « Salvatore Glullano ». Alllevo di 
Luchlno Viscoriti, II cammino di Rosi e stato coe-
rente' e coraggioso, all'avanguardia del mlglior 
cinema italiano. In Rod Steiger, attore americano 
tra 1 pju espressivi, ba trovato un Interprete ideale. 

v 

peril cinema italiano 

Da n o dei aostri hwiati 
VEtfEZIA. 7. 

• "Le ultimc cartucce della Mostra !e ha 
eparate, come previsto. il cinema-verita. 
o almeno cid che ei raccoglie dietro que
sts troppo generica defimzione Gli spet-
tatori de] Lido ne hanno potuto gust a re. 
oggi. un'antologia piuttosto nutnta: in-
sieme coi canadese Perche il mondo con-
Unui, di Pierre Perrault e Michel Brault, 
sono stati proiettati Primary e The cha»r 
dcH'americano Richard Leacock Di Per
che il mondo continui. una vibrante ma 
non retorica esaltazione del Iavoro uma-
no. che si svoige attravereo la vieenda 
secolare d'un gruppo - di • pescaton. - ei 
pa rid gia da Cannes. Anche Primary non 
e inedito. nell'ambito dei festival cine
ma tografici: J' anno passato s* impose. 
quantunque fuori concorso. a Porretta. 
£' il resoconto.' stringato ed efficace 
<dura solo mezzora) dei preliminari del-
la p:u recente battaglia presidenziale 
negli Stati Uniti: John Fitzgerald Ken
nedy vi appare impegnato nella dkputa 
con un suo autorevole collPga. il senato 
re Hubert Humphrey, per la designa-
zione alia candidatura in nome del Par-
tito democratico. La macchina da presa 
segas) i momenti culmmanti della lotta, 

individuando. d.etro la maschera paciosa 
e sorridente. i sintomi parlicolari ma si-
gnificat:vi di una contesa dura, - senza 
quartiere. Si tratta. in sostanza. d'un 
ott:m0 6aggio di giornalismo cinemato-
grafico. ad aKo Iivello 

Lo steeeO pu5 dirsi di The chair, cioe 
La sedia. che ha tuttavia ample propor-
zioni e ambizioni. Leacock narra qui la 
6toria vera d'un giovane negro di Chi
cago. Paul Crump, condannato a morte 
e pot per commutazione di pena. al car-
cere a vita. Gli ambienti e i personaggi 
sono quelli della realta: lo studio del-
1'awocato difensore. l*aula - nella quale 
si svoige il giudizio d'appello. la pngio-
ne e. \n questa. la stanza dove I'infer-
nale-strumento elettrico attende le cue 
vittime. Pur limitandosi ' con ecrupolo 
all'oggettivita della testimonianza. La 
sedia raggiunge la tensione d'un auten-
tico dramma, e la flgura del legale di 
Paul Crump, in modo specifico. v{ assu
me un vigoroso risalto. per la passione 
morale ch'egli prodiga. ' - • • 

Ultime proiezioni. anche. fuori della 
Mostra in una-sala del Lido, abbiarr.o 
potuto vedere ieri sera Morire a Madrid, 
l'eccezionale film di montaggio realizza
to da Frederic Rossif, che un intelligente 
distributore italian0 ei accinge a porta re 

sui nostri scnermi. Morlrc' a Madrid e 
tuttora in attesa del visto di censura. che 
non cred:amo. d'altronde. po&sa essergi! 
negato in ncooun modo 

Cogliendo lo spunto dall'anteprima ita-
liana dell'opera del regista francese. 'nu-
merose organizzazionj giovanil; di Ve
nezia 'comprendentj l'Associazione fitu-
denti medi. le Federazioni giovanili co-
munista. socialLsta anarchica. federal:6ta, 
il Gruppo ebraico. l'Unione goliardica) 
hanno firmato una nuova. forte dichiara-
zione antifranchista. pYotestando all'in-
dirizzo del governo per il duro intervento 
della polizia durante la manifeetazione 
svoltasi dinanzi al Palazzo del Cinema 
la sera della presentazione de] film di 
Luis Berlanga 71 boia. 

' In relazione a quei fatti.' il sostituto 
procuratore della Repubblica di Venezia 
ha convocato nei suoj uffici una trentina 
di giornalisti. che, essendone stati testi
mony avevano stigmatizzato. in una loro 
lettera alia direzione della Mostra. -J 
comportamento degli agenti. Si ritiene 
che il magistrato chiedera chiarimenti 
sull'episodio. del quale vi sono stati gia 
larghi echi, d'altronde. sulla 6tampa e 
fra la pubblica opinione 

Aggeo Savioli 

II premio speciale a « Fuoco fatuo » di Malle (Francia) e «Introduzione » di 
Talankin (URSS) - Migliori attori la Seyrig e Finney 

Da uno dei nostri inviati 
VENEZIA, 7 

Le mani sulla citta, di Francesco Rosi, ha vinto il « Leone d'Oro » della XXIV Mostra 
di Venezia. II premio e stato attribuito all'unanimita. A maggioranza, invece, e stato 
assegnato ex aequo il premio speciale della giuria, che ha riconosciufo i meriti di Fuoco 

•fatuo di Louis Malle (Francia) e di Introduzione alia vita di Igor Talankin (Unione So-
vietica). Migliori interpreti sono stati proclamati Vattr ice francese Delphine Seyrig, gia nota da Marienbad 
e che e statu Helene m Muriel^di Alain Resnais, e Vat tore inglese Albert Finney, gia noto da Sabato sera 
domenica mattina, e protagonista di Tom Jones, il-film di Tony Richardson che aveva inaxigurato la 
Rassegna due settimane fa. Per V« opera prima », la giuria ufficiale ha premiato, ex aequo, Le ioli Mai di 
Chris Marker (Francia) e n J 

Una domenica di settembre 
dl Jorn Donner, esordiente 
regista svedese. Anche que-
sti ultimi premi sono stati -
a'ssegnati a maggioranza. La 
sola unonimita, dnnque, si e 
raggiuhta 'tra i sette membri 
della giuria per il formida-
bile film di Rosi: e di cid non 
possiamo che rallegrarci. Lo 
annuncio dell'attribuzione del 
massimo premio a Rosi c sta
to salutato da un applauso lun-
ghissimo. scrosciante e insi-
stente, che ha sommerso in 
breye la piccola ma rumorosa 
gazzarra tentata da un gruppo 
di disturbatori, ffa i quail si 
.riconoscevano iwtori rappre-
s&ntanti del vecchio e del nuo- j 
vo fascismo locale. Al micro-" 
fono, dinanzi agli obiettivi del
la televisione. il regista ha si-
gnificativamente dichiarato: 
"Sono contento che questo 
Leon d'Oro sia stato assegnato 
all'unanimita al mio film. Cid 
mi conferma che VItalia e un 
paese in cui vale la pena di 
lavorare per I'affermazione ' 
delle proprie Idee*. Le paro
le di Rosi sono state accolte 
da ripetute, entusiastiche ac-
clamazioni. • • 

L'esplosivo Mani sulla citta 
ha quindt bpttuto Vintrospetti-
vo Fuoco fatuo, ch'era il suo 
rivale piu degno. Le discussio-
n! proseguiranno a lungo, in 
quanto si sostiene che. nella 
necessaria dialettica forma-
contenuto, quesfultimo pre-
valga nel film di Rosi (che 
pero ha trovato senz'altro una , 

. forma adatta e incisiva, anche 
se. forse. suscettibile di appro- ' 
fondimento). mentre in Malle 
la sincerita indubbia del trat-
tamento non nasconde un cer- i 
to compiacimento letterarlo.' 
una -• raffinatezza culturalc 
che raggela parecchio il dram
ma dell'individuo. affrontato 
dallopera. Ed e senz'altro in-
dicativo che tutti i critici di 
osservanza cattolica. dalla de-
stra alia sinistra. dall'Osserva-
tore romano al Quotidiano e 
al Popolo. abbiano comunque 
puntato sul suicidio piuttosto 
che sulla denuncia morale e 
civile contenuta nel film ita
liano. Solo il Patriarca di Ve
nezia. nella sua allocuzione tra-
dizionale. ha accomunato tntto 
in una sola condanna (ma ha 

.visto versonalmentc i film, o 
se li e fatti raccontare? Ed e 
possibile esprimere nn giudizio 
serio. e rendersi conto orofon-
damente della sostanza di una 
opera, senza analizzarla attra-
cerso la forma?). 

Del verdelto siamo in sostan
za soddisfatti Con • ventotto 
film in competiz'one —. o per 
il Leone o per 1'O.sella d'Oro 
— era difficile cvitare qual-
clie ex aequo 11 buon film 
ai Talankin e stafo cosi af-
fiancato all'ottimo film di 
Malle. • mentre. per V- Opera 
prima -. il teniativo svedese si 
e • trovato • in conwagnia di 
quel raffinato sagqio di -Ci-
nema-cerita» (<2a not scgna-
lato a Cannes) che e II doice 
maggio del fuft'altro che esor
diente • Marker fanche se. a 
rigore. esordiente nel lungo-
metraggio) E ci fa partico-
larmente oiacere che Marker 
sia riuscito a spuntarla. nono-
stante ropposizione del giu-

rato francese Claude Mauriac 
Sulle Coppe Vol pi per ali 

attori, qualche rilievo si po-
trebbe pure acancare Forse. 
a Delphine Seyrig. si poteva 
preferire I'attrice giapponese 
del film di Scindo: oppure. a 
Finney, un altro dei suoi con-
nazionali: o Dirk Uogarde per 
II servo, o Tom Courlenay 
per Billy il bugiardo Ma la 
terita e che I'ecceller.te se-
lezione inglese avrebbe meri-
tato qualcosa di piu 'si e forse 
faita sentire I'asscnza di un 
inglese in giuria?): come gia 
accadde due volte a Cannes. 
un prenMo coilettivo alia tri-
pletta del protagonisti non ci 
arrebbe sorpreso. • • • 

Il cinema italiano, trionfante 
con Le man! sulla c:tta. e Halo 
un po' sacrificalo nel seilore 
' opere prime », dove I| terro-
rista, oppure In capo al mondo 
aurebbcro certo piu meritato I - Fuoco fatuo > (in alto) e • Introtfucione • sono i film che 
al Una domenica di settembre hanno cttenuto il premio speciale della giuria. II film di 
Ma sapele come sono le giurie, i Talankin ha ottenuto ancht il premio San Giorgio 

la cui eslstenza noi continuia-
mo a discutere in esse finisco-
vo sempre col prevalere. .ille 
ragioni puramente artisltche, 
quelle ' diplomatiche -. 

Tuttavia II terrorists, e.scut-
so dalla giuria ufficiale,sha rl-
cevuto ben tre premi coi'ate-
rali: quello della critica italia-
na, il • • Premio Imola * e il 
premio * Citta di - Venezia • 
(questi due ultimi con motiva-
zioni assai lusinghiere, che 
hanno commosso il regista Tie 
Bosio). Louis Malle, dal canto 
suo, ha avuto anche il Htono-
scimento dell'importante Pre
mio Pasinetti. destinato ognl 
anno, dal Sindacato giornalisti 
cinematografici italiani, ai mi-
glior film str'anlero. ' 

Italia e Francia escono .titn-
que vincitrici da Venezia 1963, 
da cui escono Invece nettamen-
te sconfitti Stati Uniti e Glap-
pone. Viceversa i premi asse-
gnati a Gran Bretagna e Unio
ne Sovietica conferm'ann - il 
ruoto dignitoso che le cinema' 
tografie di questi due paesl 
hanno tenutq^ nella rassegna. 
Introduzione'alia vita ha avu
to anche il • Premio San Gior
gio » della fondazione Cini, pe
ro con una motivazione cne ne 
attenua un poco il signif.cuto, 
o meglio lo indirlzza verto una 
interpretazione restrittiva che, 
sul piano generate, non condi-
vidiamo. v w j i f ' , . - - -
' Vale la pena. ora. di chare 
alcune delle motivazioni uffl-
ciali della giuria * presieduta 
da Arturo Lanocita {Vex cr't-
tico del Corriere iella sera) e 
composta dagli italiani Aristar-
co e Gadda Conti. dall'ameri-
cano Jacobs, dal sovietico Ghe-
rassimov. dal francese Mauriac 
e dal giapponese Hidemi. An-
zitutto. quella per Le mani sul
la citta » che, con impegno ci
vile e costante ' concitazione 
drammatica, illustra e denun
cia aspetli deplorevoli di una 
penosa - situazione • sociale -. 
Quella per Fuoco fatuo. *esem-
plare adattamento di un'opera 
letterarin al Unguaggio cine-
matografico *. Quella per il film 
sovietico ' che, con fervore 
umano. affronta i problemi 
della soffefenza degli adole-
scenti travolti nella tragedia 
della guerra ». E. infine, quel

la per n dolce maggio: • Sin-
golare applicazione al Unguag
gio cinematografico 'di un me-
todo moderno di analisi delle 
opinioni e delle passioni». 

Dopo " aver cotnmentalo i 
premi, eccoci ad esprimem il 
nostro parere sulla imvra 
XXIV Mostra. Un parere non 
facile, perche la Mostra in se 
stessa si presentava contraddit-
toria. Gia scrivemmo. presen-
tandola quindici giorni fa. che 
si trattava di una rassegna di 
transizione, per non dire di 
compromesso. Compromesso 
con il pabsato remoto, visto che 
i sette anni di 'formula nuo
va » non erano riusciti, non di-
ciamo ad affermarla, ma nem-
meno a rigorosamente apnli- < 
carlo. Quindi Luigi Chiarini, 
chiamato a salvare il salvabile 
piuttosto in ritardo, e con un 
regolamento in parte jugulu-
torio, ha dovuto sopperire con 
Vastuzia e con Vabbondanza, 
dimostrando coraggio e volon-
ta di rinnovamento solo in tre 
casi: nell'aver inserito in giu
ria Guido Aristarco, che vi 
mancava dal 1948; nelVaver 
concesso diritto di ospitdita, 
piit b tneno completa, al cim-
ma indipendente americano e 
giapponese. < e alia, tendenza , 
del " cinema-veritd», e nel
l'aver cercato, con successo 
invero relativo, di innalzare il 
tono dell'ambiente, attraverso 
la partecipazione della cullura 
militante e la restrizione del 
giornalismo pettegolo ' ^ -* » 

Arrestiamoci un attimo su 
quest'ultimo punto. Molti pior-
nali hanno ironizzato sull'au-
sterita, sui filosoft preferiti ai 
divi: e la stessa televisione non 
ha dedicato alia Mostra i servizi 
quotidiani degli altri anni. Pe-
rb, nel contempo, quasi ogni 
film in concorso, ad eccezione 
di un paio, e stato presentato 
alia stampa dal suo regista e 
dai suoi attori. Anzi, per so-
stenerne uno dei piu mediocri, 
Confetti al pepe, si e mossa 
mezza cinematografia ufficiale 
francese; la quale, invece, ha 
logicamente fatto di tutto per 
boicottare Le joli Mai 
- Questa similitudine dimostro 

limpidamente — e se ne po-
trebbero avanzare altre — che 
i divi, I'ufficialita, la mondani-

I premi special/ 

ta si agitano sempre per le 
opere di scarto, mentre per 
quelle di autentico valore. e 
che sempre in qualche modo 
' disturbano -, Vassenza e di 
prammatica.' Ora, per avcre 
I'oro bisogna rinunciare — en-
tro una ragionevole misura — 
all'orpello. Altra soluzione, al 
dilemma, non c'e. (In seguito, 
poi, di froute all'affermnrsi del 
buono, anche il mondano lini-
ra per allinearsi e un primo 
esempio gia s'e avuto col film 
di Rosi, che e stato lodato an
che da cert a stampa e da certa 
gente, che avrebbero dovuto, 
invece, sentirsi da esso coipi-
te in visa). ^ ^ / v 

Sulla XXIV Mostra esprtme-
remo dnnque, sia pure con 
molte e importanti riserve, un • 
giudizio pos'ttivo. I film sono 
stati troppi, ma nella misura 
in cui parecchi di essi si sono 
rivelati inferiori alia dignita 
richiesta da un concorso in-
ternazionale che si richiamu al
ia cultura e all'arte, e altri 
invece, anche se non - capo-
lavori- e anche se non per-
fettamente riusciti, tuttavia 
non condannabili neppure a 
Venezia. In questa misura e 
ormai • possibile individuarc 
meglio il tipo di opere su cui 
la prossima Mostra dovra 
esclusivamente puntare (e ben 
vengano in gran numero, se 
si sapranno rinvenire). Insom-
ma. al di sotto di un certo Ii
vello. Venezia non dovra mai 
scendere. 

Purtroppo, nella abbondeme 
selezione italiana, si risconfa-
no meglio i vizi indicati. L'in-
successo- pressoche totale del 
film selezionato dai nostri pio-
duttori Mare .matto. ha chiari-
to, in maniera che vorremmo 
ritenere definitiva, come i pro-
duttori debbano pensare piut
tosto a risolvere le loro perio-
diche crisi, invece di ambire 
a scelte delle quali non sono 
capaci. La sezione delle * ope
re prime-, tolti due film su 
cinque (II terrorista e In capo 
al mondo). e stata nettamente 
inferiore a quelle degli anni 
scorsi: e qui, al conlrario. la 
responsabilitd e tutla del di-
rettore, il quale' avrebbe do
vuto respingere gli altri tre per 
palese inefficienza. -

Prima ancora che la gifJn-
dola incominciasse, Luigi Chia
rini aveva messo le mam avan-
ti. dichiarando che di arte ce 
ne sarebbe stata poca, perche 
poca ce n'era nella situazzene 
obiettiva internazionale. In ti
le presa di posizione prevenli-
ca, egli e stato abile: po'fhe 
oggi. a rassegna conclusa. il 
bilancio dei film e piu favo-
revole che nel passato, quando 
si promettevano soltanto opere 
d'eccezione. I tre film inglesi, 
due dei tre francesi, due dei 
tre italiani — per citare sol
tanto le rappresentanze piu 
cospicue in competizione per 
il ' Leone - — non possono of-
frire il destro a gravi critiche. 

Piuttosto, ralfermazione che 
non ci convince, e che non ci 
convincera fino a quando non 
si sari veramente lavorato con 
impegno e per tempo alia ri
certa, e che la Mostra sia sl-zta 
il riflesso obiettico e comoir-to 
dello stato della cinematogra
fia mondiale. Al contrary fed 
e punto di capitate rilievot 'a 
Mostra non ha mai avuto. ne 
ieri ne oggi, appunto il ifn-
po, la possibilita e gli uomini 
per esplorare senamente I', si
tuazione. Riconosciamo, invece, 
che il nuoco direttore e stato 
il primo a impostare la rtcer-
ca senza preclusioni di or.line 
ideologico, comuni a tutu i 
suoi predecessori. Non /oss'al-
tro per questa fondamenmlc 
ragione, sarebbe per lo treno 
imprudente (imprudente, di-
ciamo, per I'awenire della 
Mostra stessa), non conceder-
gli ulteriore fiducia. • 

Quanto alle due sezioni r?-
trospettive, esse si sono rire-
late preziosissime, cosi come 
da noi facilmente pr»cisto 

Tuttavia Chiarini, eccelio 
che nella serata odierna e oar-
zialmente, non ha mantennto 
la promessa. fatta a suo tempo 
alia stampa, di destinare un 
certo numero di quesle proie
zioni alia sola grande. 

Ugo Cisira^hi 

1 Gli altri1 

premi 

Delphine Seyrig, miglio-
re interprete femminile 
in « Muriel » di Resnais 

Albert Finney, migliore 
interprete. maschile in 
«Tom Jones» di Ri
chardson 

I premi dei giornali
sti cinematografici ita-. 
liani accreditati alia 
Mostra sono-stati cosi 
assegnati: premio Pa
sinetti per il miglior 
film straniero a Fuoco 
fatuo di Malle; premio 
della critica a II terro
rista di De Bosio; pre
mio UNITRIT (unione 
internazionale della cri
tica) a Muriel di Res
nais. 

Premio OCIC a Hud, 
di Martin Ritt. 

Premio Cineforum a 
Le mani sulla citta, di 
Rosi. 

Premio «Citta di 
Venezia * a 11 terrori
sta, di De Bosio. 

Premio c San Gior
gio » a Introduzione di 
Talankin per i Aim a 
soggetto e Rose e Lan
dry, di Rouch per i do 
cumentari. 

Premio Citta di Imo
la a fl terrorista, 

Premio CIDIS a fii-
troduzione di Talankin 

Premio della critica 
internazionale a £1 ver 
dugo di Berlanga P J 
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