
CINEMA. Esce oggi il film di Mario Martone^Protagoniste Anna Bonaiuto e Angela Luce 
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II primo romanzo 
dl una granite 
scrittrlce del Slid 
•QHMdo WnH U acoMaro-. Co*) 
fantaMteava la Daka bambina n* 
•I'MHf* a)OHlMO» al EMM 
FonanMadWonta/o, 22.000 
traj, manW* aapattava cot naso 
aahlacclataaMttntlvatridata 
Anaatia AnMna, m madn, 
•tonnt • IMtla aartkia, M pfkno 
romanto (H Edna Fammta 
natconaa.dMro WaNodana 
morta d una madta, la alalia 
drammaUea dun rapporto 
•MlMoo-IKIte. ta atnxK) 
daU«MianrfoNo,ut*tturadun 
•rtto ttuuW «on gl «ccM di una 
bambina, chevada wo pant* 
pwohlara la madn. Ma aneho H 
dunvn* 01 una vMMla lauaKa dw 
Data aubtoM dafpadnxflCaaarta) 
Gtw la pkeola pnrtagoalMa ha 
rimono • cha vlaaa 

two eta nwapoatataaalla 
madnL tfti aiacoantoluu alai alca 
taoHzMtodaH* ykamMl quale 
daNo <ipoatanwnto>; Immaglno 
oha R tratHM naa rbavMuto to, 
maunaNra porton*. In quaato 
caao la paraona i AmaHa. OaHa 
hnmatfna, and crada puprto dl 
nd*r**uamad*f mantra ta 
l*amom con Caaarta, I'aomo b**> 
a apanldo Eh* h atari I D K N eon 
II padre. E ledca algonltora, 
dande fenHo alto botla, aNa eatoMa, 
a un dramma ckaaroaagalrt aatfl 
ami, Una aUn morta d*Ha ataaaa 
madra. Ma amatla ri vandlca a, 
nndmanta vaccNa a aaparata dal 
mart to, pnmda a haqaanttn 
aUtuaknaniaCMarta. 
Amalla.aglocchldDelia 
dvantata granda, a eomunqua 
tenia d loandalot pat una vaccrna 
nadio matwra an reCBIaano reaao 
a una veuafNa dalto ataaaa colon) 
•tnllarad nattaauH* apKgla 
Dwam all'Mmo cha, for**, I* 
portart aia morta? U cUn 
namUva dot ramanzo d Blana 
Fananta, la eid vita * awotta nal 
mUtaro quanta la prataconMa dal 
•uo Ibra, kia*|ua • procaaao * 
MamMcailoM H Dala.chaal 
afona d riouoira • mtataro dM 
rapporto cha llta locatacsal 
morlMnamente alia madnl, 
carcando d rttrovaia la cauaa d 
una morta |mt»owfeB. >L'amoca 
mole rto- a uno d qua! ronwul eke 
pa**MO rtonbwa applano nolla 
'grand*- hMtatatura ad EMna 
Farranta a una doie prima 
aodtbtotdalSiid one nafatto 
aaplodon II racanlo lanomaao 
lattararto aba vada la donna 
moiMtonall protagoniata d una 
nuova a tntoi«*Mnrtnlma 
ataglona lattararia. * am romanzo 
•panda quanta -41 catdMo 
addolofato- d anna Maria Ortaae: 
da* mondldatantl unWda una 
fcrittura cM al la granda. E K Mm 
d Mario Martona rand* gkntlalae 
onafgla soma non maf aH'"*n«ne 
motoato-, cog Kendo nalfaaaenza 
daHe IntenHonl o d*l •antknanU la 
ttoriad'anMMd amaHaa DOto. 
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«I1 mio rosso napoletano» 
Ancora Napoli nel secondo lilm di Mario Martone. L'amo-
re molesto, Irallo dal romanzo di Elena Ferranle, scava nel 
rapporto tra una madre e una figlia deniro a una citta in-
(emale, ma vera. ™Fuori dalle idealizzazioni che I'hanno 
contraffatta nel bene e nel male", dice il regista. Mentre le 
due attrici protagoniste, la madre Angela Luce e la figlia 
Anna Bonaiuto, si sono affidale alle emozioni per rico-
srruireunconflittooriginarioedoloroso, 

«M*TIMM MTUMlA 
• ROMA. La madre * bella. istinti-
va. sensualc. scandaksa. Quando 
tide, ride con tulto il corpo. Suscila 
negli uomini desideri e gebsie ine-
scrabili. La ligUa 6 roaschlle, ited-
da, ostlle, cliiusa nei conlini invali-
cabili che si e coslmiia intomo. So
no madre e liglia. ma anche sim-
boli. Di veritS e di mistificazione, di 
vila e di morte. Personsggi di un 
teairo inleriote, quello del bellissi-
mo libro di Elena Fen-ante mollo 
ledelmenle reso nelle atmosfere e 
nellospitiio.chedirenianonelfilm 
cofpi reali- Ma senza perdere am 
biguita e pmenza melafojica. 

Mario Martone parlando dell'^-
•nore motesto usa spesso la parola 
concrelezza. Una parola che sem-
tua lonlana daU'irrealismo di un 
lilm sospeso tra II passato (iilralo 
dal riqordo (gli anni Cinciuanfa) e 
un presence intemale, peiso tra il 
caos dei tavoti in corso e loidine 
apparenle dei pranzi eiettorali del-
la «nuova» destra. Ma la coracrelez-
za e'entra. -Napoli, nei bene e nel 
male, e stala doppo idealizzata. b. 
come altri cineasli napoletani della 
nuova leva, ceico di tomare a quel
lo che e, senza immaginare quello 
che non esiste. E lo laccb, come in 

Matte di un malmatKO napolela-
no. mettendo uno straniero in pa
llia a contatto con le reaHa proton-
de e conlraddiltoiie della citta. 
Pcssibilmente seaza ideologie>. 

lo stranlero in pairia, che era 
fienato Caccioppoli, e Delia. Una 
donna di quarant'anni che si e la-
sciala alle spalle le ongiiti (anche 
semplicemente perche vlve a Bolo
gna e non parla piu il dialetlo della 
sua Intanzia) ma oia riloma. dopo 
il misterioso annegamento della 
madre Amalia, e indaga sulla sua 
vila incontrando una serie di pre-
senze che sembrano fanlasmi ma 
non to sono. 

LoitoaniarolnpaMa 
£ quasi un thriller, che si snoda 

per le snade di una meuopoli brul-
la, asfissiante e caltiva; -non un th
riller ciassico ma un'indagine inte-
riore bnicianle. che si consuma in 
due giomi«. Un percorso psicoana-
litico? Non secondo il irentacin-
quenne regista: «ll lema del film 
non e la memoria, ma il linguag-
gio. II problems e novare le parole 
per dire la Veritas Delia e legata alia 
menzogna, Amalia incama la veri-
ta in modo isWitrvo. non medialo-. 

Due personaggi femminill. dun-

que. E una citta che Martone vede 
come una compresenza di ma-
schile e femminile. o| maachi spes-
so slanno a disaglo a NapoL. E dal 
disaglo viene la vlolenza di uomini 
come il marito di Amalia o lo zio 
Filippo. Che tentano di possedere 
una donna che sfugge, dl distrug-
gerla. Mentre lei e fomlamental-
menle libera. Ecco, mi piacerebbe 
che la liberta di Amalia ci rappie-
sentasse tutlî -

lldaaglodetniaacM 
Forse c'« una possibile leltura 

politica. Sicurflmenle e'e una chia-
ve "lemminilei in cui e slats esscn-
ziale la mediazione delle atlnci 
(Anna Bonaiuto. innanzituuo. e 
poi Angela Luce e Lfcia Magiielta) 
e delie scritlrfci (Fabrizia Ramon-
dino ma anche Bena Fetranle che, 
senza uscire dall'»esJlN> volorila-
jio. ha scambiato con Martone una 
serie di leltere in fase di sceneggia-
lura). "Senza le donne nod anei 
potuto (ario, rjuesto liim-, conler-
ma il regista. £ ricordache Fabrizia 
Ramondino (anche co-sceneggia-
trice <lel Molemalita) fu la pnma a 
parlarglideir.4moremo/etfo -Mae 
slata fondamenlale anche I'espe-
rrenzadi Terremoto con madre e ti-
gtia. dove per la prima wira mi mi-
suravo con personaggi lemminili a 
teaiio-. 

Di Tenemolo con madie e figlia 
parla anche Anna Bonaiuto, che 
della piece era protagonists ac-
canto a Valeria Mililto. -Come nel 
leslo di Fabrizia Ramondino. an
che neH'Amoie molesio si scava il 
conflitto Ira due donne vi&ulo da 
dentro. Li, una quarantenne che 
senle (a figlia adolescente di«nta-
re una rivale, qui ia bambina che 
invidia nella madre quelle forme 

iemminili che lei ancora non ha-. 
Cerio che Delia, barricata nel suo 
corpo quasi maschile, ncn e un 
personaggio facile: «e il piu com-
plesso che ho interpretalo flnora e 
non soio perche sto in scena unho-
ra e mezza inintenotlamenle. Ce
ra il rischfo di cadere nella conven-
zione della donna ngida, Tror̂ >o 
controllata. Oppure di scivolare nel 
melo.dramma. E poi all'jnizio. 
quando Mario mi ha de«o che 
pensava a me per Delia, ero quasi 
delusa, percW avrei preferilo esse-
re Amalia, Ma oia penso che sia 
staia una grande pn>va di $tima. e 
anche di amore. alfidarmi questo 
ntoJo. Un ruolo che Ira i'allro ri-
chiede un lavoro esiremo sul cor
po: -Sono dimagrjta di Ire chili, mi 
sono lagliata i capelli per la pnma 
wlla in vila mia, ho messo gli oc-
cfiiali. E poi mi sono iasciata porta-
te dal personaggio senza razbna-
lî zare. II conflilto che vive Delia e 
un conllitto originario. Qualsiasi g 
dpsks.desksdonna. anche se non 
ha subiio un trauma infantile oosl 
tembile, lo porta deniro di se». La 
scena piu difficile? Quella delta 
scantinalo, quando Delia si rende 
conto di cosa e successo dawero 
alia bambina che e slata. »Senza 
gocce di glicerina. da sola davanti 
alia macchina da presa, mi sono 
Iasciata andare alia corrente, ai 
pensieri del mio personaggio, emi 
sono venule le lacrime». 

Una acelta cofaokna 
Emozioni primordial! sono an

che quelle di Angela Luce. La sua 
Anialia (Licia Maglietla da giova-
ne) e una donna ingenua e sen-
suale »che ha preso solo maz2ale 
dal la "ta e dagli uomini senza me-
ritarsele perchs secondo me non 

ha neanche mai uadito il marilo e 
ha semplicemente accetlato lacor-
(e di Caserta per senrirsi donna». La 
sua scena chiave e quella deH'an-
negamento. -Non ho dubbi die sia 
un suicidio, anche se nel film non 
£ deltochiaramenfe. Ma e un geslo 
lucido. uno spogliarsi di tutle le 
paure e le Imstrazioni che I'hanno 
sempre accompagnala-. E Amalia 
si spoglia da",ero, togfiendosl la 
vestaglid rossa che ha compralo 
per sua figlia, e resta soto con un 
re^iseno rosso addosso. Una sce
na coraggiosa che I'atlrice e can-
tante napoleiana ha affronlato, di-
ce, senza falsi pudori anche se con 
qualche peiplessiui. «Nuda. avevo 
gia recitato per Pasolinl nel Deco-
m&onedove facevo Peronella. Ma 
cerio ho discusso con Martone su 
questa scella. perche poteva nuo-
cere al personaggio. Poi mi sono 
coiivinta pensando che Amalia de-
ve togliersi tulto quello che non le 
appartiene per spogliarsi del mon-
do e liberarsi wramenle* 

Cinquantasei anni e irentasette 
di camera IJoto, Eduardo, Viscon-
ti) Angela Luce non si sente un'e-
roina ad aver acceltato questo ruo
lo di donna pit) vecchia di lei. "So
no stala molto bella. tanto che Pa
tron! CriHi mifecefareBammenel-
la in tVapoli not/e e giorno, stavolta 
dovwo essere piu brulta di come 
sono, anzi dovevo Convincere tfoi-
tone che ero 43frdas&7ft?aanzianae 
dimessa. Per6 ero slcura che .Ama
lia misomigliava nel modo di sen-
tire. E poi la temminilita non e'en
tra niente con I'eta, anche se ma-
gari adesso qualcuno mi vedra nel 
film e mi dira che sono una vec
chia Lo sapeva Paola Borboni. 
una giande aitrice e una giande 
donna: le mando un bacio». 

«L'amore molesto», nuovo e bellissimo lavoro del regista di «Rasoi». Storia del conflitto tra due donne 

Una tmgedia dell'amore per madre e figlia 
* u n m e « i i P i L'amoramotealo 

aa L'amore molesto e il miglior 
film italiano della stagtone Alme-
no finora. E per due buoni motivi. 
feiche e bello In s*. nella descri-
jione di un lormentato rapporto 
madre-figlia descritto con <oni a 
mela fra il dramma alia Viviani e la 
tragedlaclassica. E perche segnala 
Tenorme crescila, come narralore 
e come regisia, di un gioi'ane co
me Mario Martone. che pure aveva 
gia (alto mollo bene con il lungo-
inetraggio d'esordio, Mode di un 
iliatematico napotetano, 

Inlattl. ci piace segnalare innan-
zi tutlc. la quality stretlamente cine-
nialogrolko del film, dovula alia 
bella lotograiia di Luca Bigazzi, al
ii) slraordinario sonoro di Mario la-
quonee Daghi Rondanini (provate 
achinderegliocchi. acaso. duran-
le il film, e vi Iroverete a Napoli, im-
mersi nel suo taos fertile-, nella 

sua Babele di cldcson e di dialeni) 
e naturalmenie alia legia: capaci, 
assieme. di creare un mondo di 
immagini e di atmosfere. un uni-
wrso slilisllco all'intemo del quale 
[a parabola di Delia e di Amalia, 
madre e liglia. sembra nnscere dai 
gesil. dagli sjuanli, dalle parole. 

Si inizia dal passato. DalHnlan-
zia di Delia, con quel padre violen
c e distante e quella madre troppo 
bella e libera per essere felice. Poi 
si viene all oggi. Come nel roman
zo di Elena Ferranle (vederesche-
ds accan'o), Amalia rauore. anne-
gando in mare, in circustanze a dir 
poco strane. Dalla Botogna in cui 
vive, Delia loma a Napoli, e inda
ga. Piu che una "rielaborazione del 
IUIKK la sua e una vera e propria ri-
costruzione del rimosso: perche 
cd ovmamente un Irauma, nel pas
sato di Delia c della sua lamiglia. 

Regis . . ..Maria Martone 
Sceneggiaiu'a Mario Morton* 
Fotogratia. . .. LucaOlaazzI 
Mazionalila Italla,iaw 
Durala KHmlnutt 
Parionani ad hiMcpran 
Delia Anna Boneiuta 
Amalia angalaUice 
AmaliafllOMane LldaMaslleNa 
ZioFilippo.. .. . . . GianniCa|ila 
• CaserlS', Olovsnnl VlalloW 
Anionio Fepp* Lanzatta 
Hom»! Huono Saclitr 

Un trauma che sembra incamarsi 
nel personaggio di -Caserta-. luo-
mo che torse e slato I'amanle di 
Amalia negli ultimi mesi della sua 
vita: ma sopraltutlo I'uomo che, 
come scoptiamo pian piano, ha 
mantenulo la lamiglia subiio dopo 
la guerra e che forse ha msidialo 
Amalia fin da albra, ptuvocando 
la lolle e violenta gelosia del padre. 

E una giungla dl ricordi e di ran-
cori. quella in cui Delia si rilrova. 
Ma la donna e coslretta ariccistrui-
re prima di tutto i prapii ricordi, 
dove si nasconde il nocciolo dei 
dramma. II rapporto madre-figlia 
(tragico, e conflittuale) si trasfor-
ma pian piano in unasortadiviag-
gio nel felrcismo. nei modi repressi 
e inquieli in cui queste due donne 
hanno vissuto se slesse. e la pro
pria ieinmitiilita. In fondo. tulto il 
film - cosicome il romanzo - si na
sconde in quella valigia che "Ca
serta" lascia a Delia: conliene un 
veslito e della biancheria esirema-
mente sexy, per non dire volgan. 
che costiiuiscono J'eslremo lascito 
della madre alia figlia. Ma L'amore 
molesto e contiuuamenle peicorso 
da immagini di donne uiniliate, 
dalle botle di cui e vithma Amalia 
da jtiovane agli assurdi maincliini 
di cui e pupolato il negozio del fi-
gliodi-Caserla".. 

L'amore moleilo (prodolto da 
Lucliy Red. che distribuisce, e da 
Tcatri Unili) andrebbe visto due 
volte. La prima per lasdarsi scorre-
re addosso la tra ma, la seconda 
per apprezzame cent momenli 
squisiiamente stilistici (come la 
splendidadissolvenza incrociata. e 
sonoia. che fa emergere Napoli 
dalla memoria di Delia] e. sopral-
lulto, I'altissimo livello della recita-
zione. Anna Bonaiuto (Delia). 
bravissima, campeggia in un cast 
tulto parrenopeocomposlodaau-
lenliei fuoriclasse Vanno citati al-
meno Licia Maglielta, Gianni Caja-
fa. Peppe Lanzelia. Italo Celoro e 
soprallutto Angela Luce, gia slar 
dei lilm con Tolo e delle sceneg-
giate. semplicemente eroica nel-
rinvecchiarsi, e nell'incamare una 
madre addolorala e vitale, simbolo 
dell'eiiergia cinelica che peicotre 
lultoilhlm. 
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Talvolta 
Ippoliti 

telesogna 

S EGUIRE Gianni Ippoliii sul
la terza rete non e facile 
per chi, avendo un meta-

bolismo normale e cioc dei bioril-
rrti da Idvoratore diumo e non da 
music isla da piano-bar, va a dor-
mire ad un'ow decente. A me di
splace perdenni molta della pro-
duzione dell'infalicabile anchor 
man. Certo senle lortemente lob-
bligodelloriginalit^ in Itneacon la 
ccllocazkme di pal insesto e spesso 
si circonda di personaggi bufli. al-
cuni al limHe ddla credibiiila: un 
po' di sexy, qualche caso umano, 
qualche libertario di periferia, 
qualche imprevedibile in quel con-
testo a rappresenlare gli imbucatio 
I mofcoprloiie cioequelli che van-
no in trasmissione convinli di par-
lare d'una cosa (non so I'elema 
lotta fra il bene e il male) e invece 
siirovanocoinvoltiintuti'altRi. 

Lo spazio del nostro e lo spec-
chio deformante dei talk show. 
Spesso la pensflre. nella contami-
nazione parodistica. a come basie-
rebbe poco alle trasmissioni di 
chiacchiera per divenlare idenli-
che a quelle sue lollie notlume mi-
rateaunpubblicodisposloa lut̂ o 
Sono rimasto piacevolmente sor-
preso, qualche giomo fa, nellosco-
priie un'edizione speciale di Spa
zio Ippoliti collocala in orano 
umano e cioe prima dell'apertura 
delle discoteche. Ed ho seguilo 
con inieresse questo servizio sul 
convegno del Parioli per la promo-
zione di .Telesogno-. Ippoliii ma-
noirava la sua telecamerina ama-
loriale: delle inlervisle si occupava 
('alter ego Oianluca Nicolelti. Mate-
rials'MMStio^e n'ertf'mrSfw.'Vria 
iiori'lacile'da'aomire 'i'pifibe'rio-
mi delta spettacoto (con rare defe-
zioni) volevano fare bella ligura 
davanti all'obiettivo e al microfono 
e si preoccupavano di risponderc 
in "battuta» cercando effeiti granli-
canti. 

C m ERALATTOREchegio-
cava il mob della bella 
addormenlala dopo il 

bacio principesco (-Non so, non 
ho cap ito, che e successo?"). quel
lo che aveva scelto I atteggiamento 
pensoso di chi eerca allruistica-
mente soluzioni ai problemi della 
nostra societa. quello che. essen-
dogli saliato un impegno (che so. 
un tumo alia Fonoroma). £ II per 
vedere che aria lira, quello che 
spera di poier slrappare qualche ri-
sata ad una platea cosi difficile, 
quello che va comunque dovun-
que, quello che ha aceompagnalo 
un amico, quelb che -magari c e 
la Iv-, quello che va per acchtapva-
re. quello che vorrebbe cantarglie-
le (non sa bene a chi. forse a lulti) 
e Luciano De Crescenzo C'erano 
magari anche i wramenle interes-
sati. ma queili ̂  difficile che riesca-
no a parlare negli special di colore. 
Lo spettatore divertito forse senliva 
di concordare con Biagi che ha pa-
ragonato liniziativa a quella siori-
ca dell'Uniled Artists. Ma II. diceva 
il giomalisla, c'elano Mary Pick-
ford, Douglas Fairbanks ir. e Char-
he Chaplin1 al Parioli? Notazione 
deprimente. ma necessaria. 

to speto che questo progetto tro-
vi sbocco pratico. Ma non mi na-
scondo le difficolta (non solo eco. 
nomiche) che si dovranno allron-
tare. Tioppe slai omobghe: diflk.1-
lissimocolioiarlee quasi impossi-
bile farle convivere. Spero di sb£-
gliarmi ma si puo prevedero un 
paradosso analogo a quello d'una 
via (propriodelquamere Pandit: 
quella che unisce piazza Pilagora a 
piazza Euclide. E una strada nor
male sulla quale per non sconlen-
tare nessuno, lullicio topononia-
stico ha operato come poteva1 ha 
dniso i fflltl mctn tra personaggi di 
pan notoriela, (̂Hl inetri |xs uno. 
Da piazza Pilagora la slrada parte 
col nome di via Siatci. quindi si tra-
sfomia in via Antonitlli c -i ciiiiclu-
decome viaChelitir. Ma <> solo una 
strada per andare dd una piazza 
all'attra. i Ire troncora. intpslfiii ad 
illuslri di pan p̂ -so sono tjuaM 
tiguali tcome [>otreljl)c wseii' al-
Inmenli'.'l: canibiano solo i noini 
E sempre in piazza Euclide si v,i a 
parare. Ai passanii-ulenti die ijln;-
ne viene? 
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