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Mlo kt soti%e tull. str. de.i-

siori, Ma ha sià rkhc ot.lìntab t\ ltto ,totk Ò lì fltd.chì'ut s io,
r'qFor (qu.tla su .uì vk dkhe ìt caù. tht non l|.t.t. un P.h,) .h.

tutlh.tù ìn.uúunti. Leìosnìîonîu lascia hlanlìei il boùbino u qual-
.uao d'c se rc o..upn ahpnanîo rot.ntíeri ed .s.e cu, le aúi.hè: tt
abito ùuovÒ, un Jil"t, u"a thos.ra, tnu p,ss.ssiaîa n.t vr.te.

Vilo rd.Uba, sono lrteîcrapeùtar làccio poÍe dell'assócidzionc
Pro lc \ \ ion i \ r i  l l . l i .n i . t r r (  ìe r !peùt i  (  \ ,P ,1 , . \ r t , r  e  mi  occùpo pn \ ! -
lentcm.ntc di tematicùe fcmminili legatc .lla crcatirità e alla makr-
nirà. Soro sr.ta .onsllcrre di àneterrpi. al Dtprrtimerro di Seluîe
\lcnùle dell'ASL llt. \cgliùltimi lnni ho pubblicrto zlcuni racconîi
. il romanzo Che cos! vùoi di piùr?, scrilto con Drni.la llinordo
(ljdlriori Tracce, 2005).
Sùno nrtl nel 1960 c, noutre rttratèrso ll !itÀ,le immagini c la sc t-
turr sono strumenri che Porlo scmpre con nre.
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['ffirnltrnro ffiwffi
Lapnnr! cosi che mivienc ìn tncntc. qùando penso alcnrcnra. a ilbùio dcllà
sal{. c il fascìno di un film visîo in un cinenrî piuÌîosro che a casA profria. E
poi il silcnzb che accompdgna qucl lento ipegDcrsi dcllc hrci. C'ò la magìa
dcll attcsa in queì buio c ìr quel silenzio. h ìnagia dell atlesa che qualcosa
accada. ehc qùalcosa stii p.r rccadcrc- [ aspeuiamo. Sono sccondicdchi dì
un emozi'ìc proîonda. Sianìo lì. ci lascìarÌìo tiùdarc aspettando chc lo scbcr
mo si illumini. ci illumini.
E' ficilc associare qucsh inmenione nclla rrla buia e silenziosa. al grenrbo
matenìo c all'atlesa della nascit!. l un associdzioDc piu volîc cvocdtN rnchc
d!Fcl l in i  chedice: ' . . .comc inunlentrc lnrrcmo,sta ia lc inenra larmoerac-
colto. aspeltando chc dallo schemo arivi la vila .
\4a qualc \ iÉ ci asperiamo chc arì\ i daìlo schcmrol E-ùna \ ùa chc possia
mo veoere. ma non agrc.
Lo sguardo ò allom l ahro clcmcnto costitulivo del rìpl]or1o cor il cnrcma.
Vado àlcinerra non pcr rivcre. ma per lcdcrc la vita. Lo sguardo dello sper
îatorc è trno sgua o parlicoìare. non è lo rcsso con cuj si guada la reahà
tuori, l. !il! !eri. lc pcrson€ e le cose rcali. E lo sguardo ingcnuo c stuprto.
quello di ehi \uole ìasciarri p.cndcre dalìa mcnì\ iglia. uno sguardo ncccssa
riamenlc infulilc. Altrimenli non fuMion.. allr;nènti ncssun fill]l ci potreb-
bc pìaccre. E necessana. cìoè. la regessionc a cluello stadio originarìo della
nostra relazioùc al mondo che potreùrùo chianiare di incolla Nnlo binario o
a-c.itlco. stadio dell ìmnragnruio. di !ùmedesinìazioDc prc-slmbolrca. qu.ìn-
do il pcnsicro rìlìessr|o ò ncsso a tacere. como sospeso e in qlrcsta sosp.n
sione posso làre. comc ìn ùno specclùo. quclk) che ìl bambìno là con il \ oho
del lJ  rnJ, ì (  J i \ fnrare queì  \o l ro.  J i \cnrarc qu<l l  i fmd!n(
Allor! pcnsando alìo sguardo come al mediulll pcrelezione del r.ìpporo con
l'immagine tilnica, pcnso che lo sguardorbbia per sua natura ur'aÌ iora Îem-
miniicpcrchó la sua vera vocazrcne non è quclld di pcùctrarc (anchc sc | loltc
accadc. Ina lì, esso. si snatura) ma è quella di slìorare, contomare, rccareTTa-
re. Lo sguardo è leggero. disponibile. desidcnnrc. ma il suo rapporro con iì
desidcno noD è né di prc\ iuic,rzione né di appropriazione. ma dirccogìienza.
È uno ssuardo che ci llrcnc a conlatlo con l inrùagine deì mondo in ùodo
immedialo. inàtlcso. è ùn! rì1odalilà \oycurisîica. do!e l-nnpossibilillr di pas-
sare all'0t1o ci obbliga a proicltarc pafti di noi su qucllc lnmasrni chc c' vcn
gono offene e a inncdcsimarci con essc rl punro lale che. dimcnrichi che
quello chc vcdiamo è tìn/ione, proviamo tuite lc emozioni possibrh chc spcs
so ci accoùìparnano a lungo.inche dopo la fìnc dcl tiìm.
Riacqùistinnro il nostro sl:uus di adulri solo quando. naccese le lùci (della
rr ! ron() .  ù* i in"  dJ l lJ  .c l . r  r  nu. . ian"  ncor ì rnJ iJrc J  l .cn\ . , r . .  n . ' . rdrno
cioè dc-collare dalìe mmrginì e dalle enìozioniche quelle immAgini hanno

Per qucsm credo che il cincùa s;a per sua natur.ì un espressione crèàti! a deì-
l annna. conè la intcndc Jùng. cioò dc-sli aspÈni lèminili chc csislono in
ognuno di noi E questo non solo percbe. comc ho deto, attila aspefli regres-
si\i-al]imici-\'oyeunsticì-prcsirnbolici Dclkr spcnarore, n13 pcrchó fichiedc la
capacirà di urilizzare questc stcssc facoltà psichichc anche in chi il lìlm lo tà.
E sc À voltc alouni rcgjfi non sc ne accorlono. È prcprb gtîrie aìla loro
anrnìa chc nescono a parorirc le loro crcatù c f iir b€llc. .

( rlh€rine Deneu\. c l-!i\ Bunu.l
sul ser di Alrd d. Jd,.(r€eja di Lun Bùnurl)
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mo il problema. consideriamo cioò chc il îauo di rler r.ìgio-
Dc di pcr se noÌ basli se anche l rliro non c0 la ricoDoscè UD
uorno. se pcùsa di a\ ère ragionc. \ a drnlo per la sua slrada e
basti Qùesto approccio ci ha porato a slilÌrppare dcr ùrecca-
nismi di dialogo chc non ò da conlondcrsi con la parlantr-
ral c una capncit.ì di pcrluasi(ne Dxtto alla. e io ftolo che
ul t i  qur \ r3 LdnJc:r ;  Fchi  n 'o l ru.  e nLl  In io la \^ .o. iLum
'ner , r ( .  (  u îJ  qudr)u.  ro \  d .  J . r  n , r . .  h in ra r  pcr  .or  r  n-
cerìo glì dico: alìora- qllesîocancllol Lo\oglianrosilcnTiare
o kr vogliann) rendcre dttorè proràgonira? racconlN
\taricetta soridendo. -Ni:r non fuMiona nrica.. ler luama
ironia ci nìeîti. noi donne (lobbiàno com'rnque chiedere lc
cose come un fa\orc. non come una cosa dovùta AIla qu.ìirà
del oslro lavoru. F. io di iàvori non re loglio. non \oglio
esserc rrardta diversanìenlc si. però sicco|nc lo Îànno che
lu lo rogliiì o ro dice Sil\is. "io cefi !antaggì. an.hc s,: pic'
coli c inùrili. mc ìi rcngol I quirdi îrì scr pretcndo per lo
men!ì la ca\all$ia. \4ica riamo naîe sokr per soÈìirel".
Nlaricctta jD reall.ldc!e riconosccre, coù la solita ironirì. che
per lìrc ln tòùica bisogna csserc ùn no'masochisre 

'Già ò
un nlolo in cuì pc| ofteùerc ilrispctto e la colldborarionc della
toupc bisogna sudarc senc cam'cie. h quanlo donna. nonnc
parliînro. I1 cireDa resl.ì un ambicnre cstremàmcnte maschi
lista. Quando ho inìzitìto io. trci prnìi annì'90. ero uMnlosca
biancî e !eni\î ristA como uniînomalia c non ò che oggr
siamo nohe di pnì. Però ìo non ho mollaro. Crcdo chc que
sta sir ùna carîÍerirtica lcmminilc. quell.ì deìla îcnac'a.
sosrcnùta in quesro c{so da una lònissirna prssionc pe. rìmto
lavoro . "k) invccc. con lrc r'anni dì laloro allr spalle. in cùi
ho sicuranlcnîc fàtu tanre baltîglic e persrglrilo pcr an '
prcgeri con ahretlanla lcnacin (pcr làre .,/or, .1. ,lsre ,"/1zl
,a/.r.7 ci ho tupiegalo 9 arùi). oggi nìi lnÌc ogo sulpcrché
LUnr inuo. ,  f . r lo  Nn'  coI  r ' ,d( r  dr  , ,nJarc in  prn ' ion(
dnche se prinìx o poi do\1ò pur tàrhl piunosto coù la
do'nînda: a cosa sen c orgr rlmio la\oro? lo\engodn lon'
taDo. da quando si pcnsalr che solo rtrafcrso h.uJIrra e
l'educazione porcvì rcrlizzari ùclìa \ira e potcvi crmbi E jl

drùnJ F hJ .cr ) ìpr . :  nen. î r . ' .  , .  la lcrdo prodL/  ú, , ( . . t t r  1-
di scegLiendo i prodotli e i progcrti. polcro contare qualchc
cosa Della socieîà. M:ì oggi. in un moDr€nto che io consìdero
dnùrrnatico per lutti. se ricsco a rovarc ì soldi pcr 1àrc dci
filnr. non porrei trovarc dei soldi per hre dcllc cose ancon
più incisire sull.r reaìlùl Su qucsÉ domandd. che in pochi
sembrano po6i. mi !olto a ecrcarè un dirertorc dell.ì fotogra-
ljadonna ma, ahimé. in ltrìlianon sembftno csserccne. o pcr
lomcno la ùlja .icerca ron hà dato risulrati associati à quello
chc nìi azzardo .ì defìnirc mainrre.ltn". Allora 8iru L.ì
domanda .lle nìic colloghe Tuhc sramod accordo nell'csclù
derc categoricanrentc che ci sia à monle un impedrnlcnto
qualiarivo. e crcdo che ncssuno possrì à\cre dci dubbi in
mento. Non ci rcsla albr. clre conslatare ristcnrcnte chc rl
problcma \ienc da una ch;usurì del seftore.l0ddovè quclìo è
ùn mcstierc che sj tÍrmanda altM\ eNo una lunga galctÎa.
-Per làre ìl direuore della fologrfia in un grosso film delj
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r.aùrle d.lì. rc!rÒn.. passr l es ne aj C.nro Sf.rim.rtal. di
Citrulnarogralìa tú. iÌ uorso dr ionrrd c r rrasfcri\cc x Ronìx. D.|Ú
ip r i r r -  n r r i cos l  !nn i  in  cu i  la lo r i  !nchù con, r  as i \ r .n re  d i  cor \ .
nello \les{) CS( . incoùtra \i. carone e i.s.. ùm eollîhoraznD.
chc \L p.olrre n.gli aùni. 1ìhrndo i1 iuond dr trfli r {roi lllnr..onL
p.e ! ì  r ì l r ! ìo  (n ,aa Ìu  f Íma n t rd re  d , rù !  do . rmcnù, , .  \ r , ,
lìim lella \eric ai,r,rii e h seric /1.),r/i:, (tnnnkl( pÍ(ìdotu di

Paols Slzzrrrl

pdìi. .[gdht. la Tethtlrnu \|cf cu1 ecclr la\omlnaln)n rr Dù\nt di
Don c l lo l -  Gt ,? , . ,no l ,d i  S .  SÒldh i .  Rrcn l . / r  l i , r .  d r  ( ì

Mùc(lno e il rcccnic Pz /d rrr di Il Porrccono

f ad0rior P0ntr0m0ll sccneg!iaùrl,

\au a Ceno!!. \i r$fúri\cc ù Rona n.l ,l dor! 11 drflonìi xÌ
(-.nùo St)criùcnulè dia inclrIogfutia nì sccn..lgìatft. Doa! 1".
È  r i cn taù  r  Genova ú  dver  hvora lo  i r  r l r r  anrhú i .  f t l200 l  \c i i \ c  e
dirigc Lì suo pnù, tilm. Qùorc. L in.ontro.on \l.r.ui . la tú..rfr.
lnrrc .lla scenegeialùrù de Il .aúúato t\\rtitrr ìnsieùre nrlo rrs\o
Vorc t r r  c  a  rnncesco l ì . co lo .  per  h  qù i l c  r l c . \c  l ì  \onr t r rù t Ìon  i i
D " . r J d . D , { ú r ( L I " ' d ' r r r a ' , , r m t . . , r . ,  J ( , r . . . .  . i r ( , d  a  . -
lica c la forla r coÌlihoraE con S Soldiùi loi,r,i rì,lrì. (,

P ic .n 'n i  ( ( ;n l id , , , . v .  / .1  r . r , r  e  akn  Tru  |  suor  u l l lù  Ìa \ ( t i ,
Getú\a:it,r' 
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a\€re una stori,N e sc le squadE sono chius€ cofn€ puoi fate
€speri€nzr? C'è ú frEno eoorfe in gereralc a far cntrare
g€nte nuov4 figuriarnoci donD€" dic€ f,tdr. E poi c'è il pro-
bl€rna che ùn direúorE èIa fotogafia deve s€$ire dei r€par-
tì "maschili" come qu€llo dei rEcchinisti c desli eletEicisti, e
c'è dcorà ùra cdta rEsisleú! a farsi "comadarE" & úa
dor'E 'Si etE solo s€ c'è un rispeúo rrof€ssionalc, E
forse è p€r qucsto chc tùne noi ci bovirmo ssn!'re a dover
dimostîrE di esserc b.aE, vcniarno semprc m€sse alta pmva,
m€ntlc per un uono nm è co6ì". dicc Prolî. E' comc se tm
uomo vicre coGid€îato @pacr a priori finch€ non s' snt€[ti-
sc€. mmù€ f,cr una dma vale l'esatlo contrario..- Aot|:
"P€nso ch€ a un ceno [ulo 6Fivi a dimosu"are a suffcimza,
ma ìl pmblcùa è quando sci giovanc e il mcstiere devi aÍi-
vaE a fado: s€ 'm hai u scîso di fiducia in te c6ì grande
da slenerti davarti ai continùi osta@li, daEti ad Ùna roù
pc di,{0 uomini ch€ ii guîrda e dpefa ch! sb6gli... Quando
sono anivata in lcalia lo cho. é slato violeîro. Sc non av€ssi
studiato in Inghiltcrra e avessi avoto qucll'()ccsione per
aEDulaÉ eslerienz{ non so se ce I'avrEi fatta".
E per quanùo rigùarda invece l'6peno più sù€tcamente conte-
nutistico, cio€ @me il cincma raccmta lc dorÌì€ e come le
do|m u-sno lo sEumcnlo crncma? b risposta parsa . rwia c
sc€neggiatùr4 cardini dela narazione- Aùn|: "ln realtÀ qui
in Italia siamo così indiúo che non sepiallx) Í€ft|no co6a
sarebbe ù't 'tinematografia femminile"- Sc pcnsiamo alla
Francia o all'lnghit€îra vediamo che c'è utr corpo di lavom
fcnrninile che afftoma tematiche comuni e linguaggi comù-
ni. In llalia siaÍrc talÍrcnl€ pochc che al di là della c€ntraliùà
dei personrggi fdnrnirili non si ricscono a noùar€ altri Fatti
comùni. Credo chc r€giste come C. Comencini, R. Ton€, F.
CorÉrEini, Ii Archibùgi si&o da coBiderasi pi'i "auùici"
che non "donnc che famo cinema". E'un vcro p€.cab, p€r-
ché è come s€ ci foss€ ma g"n paie dell'espcrienza urnara
che è appunlo quella fcnminilc, che non viene esprcss3. ̂l dì
là ch€ non sia giNto, divcnla Ùn damo cultù.ale enorme- Il
prcblema vcro è quello del pùnlo di visla: le donne vengooo
visle es.lusivaÌnente atFavqso il punb di vista maschile e tu,
regìsta uomo. non icsci dawe.o a tl6ù?E le cos€ come le
vedrcbbe lm donna MfltIt s yi una donna srccome è con-
v@ionalmcnte accctùno il pu o di vista maschile, s€i
comunque costrcúa a mGFare anche quello. Quindi in Aondo
il cinna femmxíle saebbe u aEicchimento dcllo seùarò,
un raddoppio dc a p(Epctliva. Poi ci sono questioni anche
moho più souili: lc donne MImo ùn rnodo mcno fazionale,
più liquido di vederc le cos€, ùdno u mondo più s€nsibile
c immaginario, snche p.oprio a livcllo visivo, di inquadratu-
rÈ, di ripresa. Qùindi due sono gli $p€lti in gioco: da ||m
parte ci si priva della condivisione di ùna esf,€ricnza dall'aì-
Ea oon vicnc r4rprcs€nhto il diveM modo chc hanno le
donnc di sentire il mondo-"
F€derica: "lo ho lavorato solo con regstiùomini - sc '".sclu,
didno FEnccsca Comencini , @n cui qucsfestatc ho s.rito
ln sryio bianco - n^ sttno stat piuttosto fortunala perché
ho trovato personc con ùn panicolare inleress€ f,cr la figùra

fcminile Soldini, Piccioni-.. Qu€sb conunque c.edo chc
sia la tuuione primaria di um sceneggiatricc che affianca
un regista: porare l'alenzione s'rl penonaggio fdùninilc,
reodÈîlo vero, crcdibile, non Elcgarlo sullo sfiondo o fcÍnar-
lo alla sola fuDzionc del suo ruolo una teribilc tendcna
dcl rosto cinem e della nosra cultùi in gencrale quclla di
fefr'alsr pig"mentc alla fú,,rone del per,onageìo enz,
nppr$entarlo dawcm'. Ho lcho su un giomalc di ìm
ricerca dell Università di Pavia sùllo steotipo fcmminilc
nella teloisione dal qúlc rìsulta, ad escmpio, che uîa donna
rn carrien è semprc ineviirbiÌmente perfida- non ha mai un
lalo unúo positivo" si inlromctte ^nr.. "E sc p€nsi che la
televisione forgia I'immaginario cole.tivo...". "lofari. pd-
lavo propno di quesb" continua Fed€.icr. "nu vonci aÍche
dire che dopo l'ahcnzionc e l approfondimenúo cbe una puo
iseNare al peEonageio femminile, in second! battùra
sub€ntra la scnsibilirà con cui lrattarlo e li si cntrà ncl meri
to dellc personq non più del genere maschilc o femmimle.
Sc-riv€ndo appmlo /, spario órì:,rco {la storia di un pano
prcfnaùm), c ammcsso chc è una úemariq senîiîa ú mamc-
t-à d,'Àíicamente diversa da un uomo piutùosb che da una
donna" mi sono accorta chc la sintonia con Francesa de.iva-
va dalla ÉÌrfetîa coincidenza di ide€ ngùardo al tem (e sono
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sicura che se non fossc stato così non alTemmo potuto lavo-
rarc insiemc). Pcro cono6.o donne che non la pcnsano come
noi, e allora credo clìe suf,cmto il primo livellq poi subcnFa
inevìtabilmcntc la s€nsibilit à di ouel dctcminato individuo".
E, per tomarc all'unità originari4 enlraÍìbe concordano che
le attdci sono ancora un lasscllo fondamenule nella costru-
zionc di questo sguardo diverso c ancoE cosi poco esplom-
lo. SoÍo tom a frcrtarE il pclo della rappres€nrazionc fcmmi.
nile c quando sono dawem bravc, c il noslro cinena f,cr for-
tuna nc è picf|q sono capaci di aggiungcrc col loro lavom
quella profondita c aulcnticità che a volte manca ncll'impo-
stazione dei progeri.
Su questo riconoscimcnlo delle assenti, s3lulo tuÍc le par-
t€cipanti a quesia discussionc, scusandoni pcr non aver
potuto darc più spazio ai lom racconti c soPratuno alla
pÀssionc con cui mi hanno parlato dcl loro lavoro. Perché
s€ é vero, comc Annr sostiene con un po'di amarczza, che
in lralia un film come Watet Lilie.r ldclla regisra rmnccse
(éline Sciamma, classc 1980) non lo prcdurcmo 'nai, è
altrer|anto vero chc la forza e la volontà che noi tutte dimo_
striamo può far ben spcrarc pcr il futuro, coscienti che le
nuove genemzioni hamo già iniziato a cambiarc l'a.s.s€ro ln .lr.t e, .Lll\"l..Lt ALn dl R. 1..rrr, foto dl Jlrl ll.rrl

*p6r l8tu . h @paste dl S. Soldltrl . foto dl Pll||ppc A.ron.llo
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di Lori Falcolini

Anna Bonaiulo ò consideraî1ì una delle allricì più dotale nel

panorama realralÈ e cinemalogafico ilaliano- RaÍinau ed

intcnra inîerprctc di peFonalgì Îemminìl'. artuali nella loro

complessìta. la Bonaìuto si è inrposta al 8rande pubblìco nella

difilciìe inlerpretazìone di Dclià. la protagoùista di a z-ole

. l /u1 ' ru r regra d i  Mdno ManùnLi .  I  J  !n lc^ i ' r idnn in occa

siooèdellapiècc tcatralc in sccna a Ro'na alTeatro ArgenÙna

Le Dieu du cdrùdse (tl .rìo dsl/.r .a/rdì( tra rcgia di Roberto
Andò). una tragicommedia giocda ìrrna sulle relaTioni tra

quattro proEgonisli (olrc alla Bonaiuto. Sihìo Orlando.
Alessio Boni c Michela Cescon) inse.iri in una sccnografia
minimalistadove nessun elcntùto ò srpcrfluo. Iltesto nelle

cui messa ln sccnN si cinìcntano slelle di prima grdndczza

comc lsabellc Hupper a Parigì o Ralph I'icmcs a Londra ò

sla$ scritto dalla geniaìe arisk di succcsso intemaTionale
Yasmina Reza. Francese di ongtuì inùiane. attrice. scntlnce
e dfanrmarurga nónchó regista per lo spettacolo aìlcstilo a

Parìgi. la ReTa s insensce a picno titolo nel ferile panonÌna

del cinema e dcl leabo caralerizzato da ùno sguardo femmi
nilc. ironico cd ìntellìgente. sul mondo coùtctùporaneo.
Anna Bonaì to. nella piècc, ò L'iùtcmrctc di Véron'qùe un
penonaggio apparerlemcntc migliore degli altn in rcalh cini-

co comc tùttipcrché sottornessa all inlisibilc protagonista di
qucsto testo dissacraffe: 11 ..lio de a . dntelìcina ossi^ 1l pore-

re nèlle rcìaziorìi. ln nomc diquesta dilim!à mortifcra lc allc-

anzc come i conflitti tm i quatro pssonaggj cambiano conti
nuamcnt€ in ùna giostra grollesca chc ncssuno può Ièrmare
p€rché non c'ò rulladi vcramente impo.lrìnte.

Perché hai deciso di confrontarti con un testo come quel-

lo di Yasmin! Rezà?
Ho fano quasi scmpreclassici. i conlemporaùci chc ho atrron
làto crano Harold PinÌer. Thonus Bcmhîrd. ormai dei classr-
ci anche ìoror raranenic ho fatlo t€atro conremporanco Lo
trovo di respiro corto rispctto ad un leslo di lbscn. Cechor.
Moliòrc o Shakcspeare. Cìli autori del lcatro cortetnporaoeo.
tnìnne qualche eccezione, scnvoùo come sì parla nel qùoli-

diano. Mi ha intcrcssato qucsto tesÌo perché lo trovo una com-

medià intclligcnre. Mi pìace\'à l'idea di lavomre con quanro

attorì allapari. mipiace mollo il match, la relazione. il corpo

a corpo.lesta corlb.o leslal quelo per tì1e è il ìca1ro dcl play

llpeBona-sgio che inîerpreto.Véroniquc. è conÌplesso e sem-

plice allo stesso tempo. E'ùna che dice cose che io condi\ido

sulla socielà. sLrll indifcrcùa. súl ciniiì1o clc mr ncntrn rn

quella caîcgoria di t]€Nonc a ori pafL.ìre oppure condivìdere

certe idee sùìla socielà non costa n lla. che non nsolvono

nulla nell( reìa/rotu p$.un:ìli. nel rappùn" cun rlmdrirù. t"n

le donne econ ilfiglio; non hanno consapevoleza, non s'in-

rcmgano su di sé. InsonNa un perrotL+rgio ùé positivo né

ncgativo ma sempli€emcnlc reaìe. chc s può rncontmretran-

Come hai  cofru i to  i l  p€r \onaggio d ivéroniqut .
Più o mcno cone costruisco sempre i persoMggi Non ci
penso molîo. Penso che il teaÍo abbin a che farc con altrc

parj djnoi. Col leaÍomiabbmdoùo nolto, ma ùon all ;stìn_

tr ' f rn  l ' (  JnJ pchund r ì .n  e rdnd.o l . 'J  i . r rnro.  r r r  'penmen-

to In ,cena con g l r  a l r r i .  con ]a real r .  d( l  pdl .ù\ (n i .  ù

Sr cascd un biccbrere duranrc uD r,rplica Ianore non nùò
farc redere che nor è caduto perché il pubblico I'ha vistor
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nali, infelicirà, allegda .ltto diventa
quella cosa là, quel penorÌaggio sul

Rispetto alla costruzione di un per-
sonaggio! in qual€ rapporto sta un
attore con il regist!?
Ognl !ùlta è un'espenerza diYcNa. Ì
regisli sono csscri umani c qùindi sono
diveBi I uno dall ahro. Qùando il mio
regista è ùn attore {rome Toni Servillo
tàcciano nollc neno chi.ìcchicrc, pcr-
ché tutljc duc,lisopra. con uno sguardo
cicapiamo, fàccianD lo slesso mesticrc.
lo resso pcrcorso. abbiamo le stesse
bassezze, le st€sse akezze- c'è uno
scambio spec'aìe. Poi ci sono i rcgisri
che non h.imo mai rccilato, ti danno più
un'indicazionc su conc intendono orga-
nizdc Le relazioìri, però ìl lavorù Èhè 1ài è piir rùo. tl regista
organizza È nìclte ilsicmc la "gabbia e all'intemo di quella
tu lavori. Ci sono i registi prepolenti. quclli chc ti usano. da
cuiti tàiusarè nelìa loro lisione pcNonalc. I'jl caso di Luca
Ronconi. Sc pcr cscnpio accettì di lavorarc con lui sai che li
meÌd ncìlc suc mani. è assurdo anda$ conro là regia di un

Ci sono differenze tra t€atro e cinema?
\,li Li raDDùr.' ìrLlh .re..o modo. Nrl Jinlrn.r le.cenegsiJu-
.c sono quasr senDre tesh contc'npofanei. è mollo piir se -
plicc chc nel teatro. Però aftonaDdo un pesonaggio ho Io
stesso percorso dL atlrice. fecio te sresse cose. Nel rDenà scr
più nelle mani dcl rcgista. è eladenre. (sc tu fai una pallsa lui
può tagliarla) pcrò pcr me recitare a learo o da\.ùti ad una
macchtur è la stcssa cosa. fecito scnrprc con lo stesso ljpo di

h qùlh nodo Incontri un persomggio t.classico', che hà,
per così dire! un'identità pr€dsa anche aldilà della messa
in scent comc prr csclnpio la regina tslisàbctta ( Maùa
,Srr4r tcsto di Fri€drich Schittcr c regia di Andrea De
Rosa) e lo fri "tuo"?
sono Juf i l r r i  mJ non lo \ono.  aunu quel la  e una regrn l
avrà un ccrlo tipo di battute si comporrcrà in un certo mùdò
ma ogni interyretazlonc ò diversa perché ogni xttricc ci
mette d.ntro qucllo che ha denlro. chc io chiano derÌsilà.
Dcnro questa passa il tuo modo dì leggerla chc pcr forza ò
diverso da quclla di ùn altra allrice. I chiîro cbe c è una
''gabbia" ma dcnto c è una possibilìrà cnome di rappre-
sentazionc. Tu pùoi farla tì"gile, piu tornrenrara. più calli-
va piir guerriera, spjelata....l'arre consiste net fatro chc
nono,rJnre dbbi r rnu É; ;  \ iso venU,c l l (  Amler i  noranla
Elisabeúc Ìa sloria è quella, il pcrsonrgsio anche mrì c'è
qualcosa che sara poÍala dalÌ'arlore. dal rcgisÌa e che farà
dìre a chi è scdulo lì "è la prina voìta che lo !edo" c non

pe.ché è la mìgliore ma pe.ché tu gli slaì dando una vita
pcr cui ti sorprcndcrà ancora per la millesina volta la slo-
ria di Amleto. Tu ascolterai "essere o non essere" come se
ncssuno I'avesse mai dc(o.

Nel (inema. iu sci l'interprcle nagistrale di persooaegi
f€mminili complessi come Delia (L' aùorc nolesto reBìà
di Mario Martone)i Livia  ndreofti (II Diw regia di
Profo Sorrenaino) fa msdre del r^gazzo sordo (Doye
ría.e? Io sono qui regià lli Liliina Cavsni ). Può essere
considerato un tùo lilo conduttorc "al femmirile" il
fatto che tufti questi personàggi rbbiano un'srnbiva-
lenza affettfia, siano úttime o Écarnclici!! n€ììo stesso
tempo?
Vcngo scelta dai rcg'sli pcr un cefo pc.sonqgio quindi
non sono io che decido; poi se l interpretazione diventa
questo, è qualcosa che va oltre la mia intnzione. Ncl
c8rìrpo artistico noù ò turo consapcvolc quello che 1àccia-
mo. Forse da me traspare il làtto che non sono slalà una
donna succùbe avendo avuto un padre chc mi frustaaa con
la cinghia dei pantaloni; cravamo quattro figlie tormentate
da quefo padre, sramoscappale luttedi casdj luimi ha cac
ciataquandoho decisodi fa.e I'attrice. P.obabilm€nte sono
stata correlta alla f-orza e alla'\iolenza come succede ad
tLnî tjersonÀ cbe è stÀ(À tratlata con violÈnzà c rispondr cDn
altrettanta violenza comc unica risposta al mondo. Intendo
la violenza di chi non vuole subire, di chi non desidera di
avcre lìgli.Io ho rcgnto lutla là pafc"Doùna Rosa"(ilper-
sonagaio Rosa Priore in Sdhdkr. Doneúcu e Lune.lì resùr
di Eduardo De Filippo e regia di Toni Scnilld nclla m;a
r i ra.  Quelmondo l ìc< I  av(vo tu l todent Ìor  (  ( rn un misro
di  r i f iu to e d i  t (ncrczz .  D(Bl i  a l î  peNonrggi  non ,o.
Anchc qùalcos. di Delia c'e.a in me. Quando lcssi il libro
e Marìo (Martone) nìi disse di fare questo film b ero con,
vinh di voler fare la paÍe d,-lla madre da giolanc c anche
da lccchia con un trucco che m'invecchiasse pcrchc ìrova,
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AM Boanrq Ér. ir Friùli da fùnigli. mpoleLrE do?o il diploít
coos€grio pr6so I'Ac€èmi! di Ari. Dr''llmri€ M ha nt i .bb.D
dùato la Fssbí. p.r il tcatrD irpo6td6i clm alùie gEi. al akil-
to sradiBi,o € sll'iDrdsitÀ incrFllrdt"" tL l.llmo sotlo la gùùb
di Mrrio Milsiroli Toni Sdvillo- Lu R(trÙi cdto c.cctu cd.tri
tlgiri ealfali. Nel cir€ma è íf! dircna & akùi ta i più irporiantl
rcgiri iraliari l:re LiE w.rimiillc', Lili.ú C!Ei. E iprtdo
Vrsco.rú PuDi Al2ri LEim EtlIF, Fulvio W.el Tonim de B€ttE di,
N3lrli Mocrîi Cd$iE Co|ìÉmini, Drniclc Lútt .ti ed ùxlE Mich*l
R dftrd. Dirltl. da Msio M.nonq slro cocp.er|o di vita e di b!@, si
è iúvÉa i, Mon .li ù tut@ti@ MpoLto o4t9'2l, I vMidi
\19,7) TeÒtm di Cffi (1946) c so?rzúrrtto in r il'@ rordto ( 1995)
dihlsrdo icúa èlL cociddett! _s.uoh ÍaolcirE": Ha .i@!o
nmcrci .iffiirEfi sià F I'aniúta cindnstoerafcs ct|e latrrlc.
TF i si fif$ ricadiùno lrw to tdm (t9î21 Utu spituL dì pl'bia
(197T n 'mim (9'q, hi@ lo '6ic4 pi Iè ptol. (19E,
Coi@l2m)6t Miolrae oèlElioúi@.Lwli vdm: Ai@.
Ntu: IÀ Ìag@ del Lgo l2@7)i ùa i Lw.i t Lvisivi Z reCBtD
g,fr@ti"i (2ú2).

N.lb !.tlr. . LN: aú Bor.hto . rb.l S.w|!o L
,2hae c*futz t\ l|d Múiuu rEL.ù IÒl s.wa||
h .lto: A|[ lodh. lr ard ..4ú nlr d Mrrb Mrnó-
^ d6rn: ArD Ed.h. L t DtF nli lÙ P|.lt S.n lib

vo qusita Dclia moho anlipatica. Chissà. fìonc pcrché
alcvo paurl di qucslo f,crsonaSgio. Poi I'ho faía s€n":
pcnsarci la\ciandomi lEsponarc da qucllo che avevo .tcD-
tro. Ma chi è qu6la mÀschia. pensalo. c inlccc c'erano
dcntro tutlc quclle ferire chc probabilmcnte ho dowro roc,
carc... Qucsio lavoro non è alllo, rx)i. che un donarc ruíc
le feriteoanchc lc cosc felicidella propna vita aglialln per
distribuirc il nostm sapcre'.

Comc ai sei sertitr dopo .e€r dc{iso d'iniery!€t.r€ on
Persorcggio'uliprtico"?
Riconciliata. Tc ne accorgi dopo vcdendori dal di fuori e
comudquc sai chc sci lu che hai fa(o qucl pcrsonaggio c la
gente ti dice arazie. Mi hanno dato mohi prcmi pcr qucsro
film ma sopmtlulto la gcntc mì scriveva. lc donnc ma
anchc gli uomini mi fcrmavsno per stEda dandomi la con-
sapcvolc?r: di €*rere entÉta dmt.o ...alla finc qucsto è il
motivo p€r cui si fa qucsto lavoro.

Com€ h.i d€riso di divcnarrc rtlrice?
Non crcdo di avcrlo dcciso. Il ricordo Diù lonrano che ho è
quello di mc che canlo sùl tavolo ci.condala dagli amici di
mio padl! c mia madrc. For.* pcr il desidcrio che hanno
tutti di csscrc amati e non av€ndo due geritori panicold
mcntc affcnuosi. in quel momento lì. probabrlmotc scnr-
vo di rcndcrli felici cosi ho pensato, ccco. pos.so farc quc,
ro per ess€re mata- E' un ragionamcnto chc faì venri.
trenfanni dopo..--non so. semivo che funzionava pcrchó
nssuna dcllc mic sorcllc faccva oucllo chc faccvo ro.

Chi è stiao il tùo Menro.e?
Mia nonna. Non ú so dirc sc cra buona o cattiva. lei mi ha
faio capire qùal è ìl vem amore e fors€ è più facilc pcr una
nonna che non Fr un gcnirorc. Mcnùc mio padllr pcDsava
chc cro una figlia lclduta" f,crché univa alls pamla atri€e
prostitut4 mia madrc era succube e non poreva d.rmr nean-
che una lira. mia noùa non solo mi manda\ a la sua Dcrlsic
ne con il vaglia rosa ogni mcsc Íì: quando mi relefonava mi
diceva solo: Hai frE{ò? tlai famc? Sei contcnta? Sono i tc
asDclti dcll'amorc cioc dcvi slarc bcnc- an salutc e felice.
Noo mi ha mai chic. o co6a facessi o fauo commenti sul
mio lavom cioc I'amor€ aldilà di ognigiudizio-

Uo .morr mr mol6io?
(nde) Si, uno dei pochi quello della nonna .
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Changeling luol dir€ "bmbino sostitùiro". Era un rerminc
tecnico nei processi di stregoneria, per indicare il neonato
sostituito dallc st eghe. al posto di quello !cro. E proprio a
questo s€ambio diabolico. a ùn eveÍlo infemalc fd pen$.e il
Ijh di ( lrnl Fà,F'vood. hd.aro su una .torid verd.
Los Angeles. màuo 1928. Sacco c Vanzeij sono finiri sulla
sedia eleldca un anno pnmd. Lr neqqa cecita. la cless !ro-
leùa che hamo poralo alpatibolo gli anarchici italianì. por-
tnno in m nicomio una donna.he i nfiuu dr ncono"Lcrc
come figlio un figlio che non le appariene. Chnstine Collins
(Angelme Jolie) lascia a casa da solo ìl figlio walter, avuto
da un ùomo che Ii ha abbandonati. AL ritorno dal lavoro il
bambino è sparito. Cinque mesi piu rardi. il capitano Jones
(Jeffrcy Donovarì), fiuzionario della conotta polizia di Los
Angeles, le restitui$c un bambino: il piccolo dice di esser
Walter e gli somiglia, na non è lui. La donna prolesta. La
poìizia insisle. L'opiDjore pubbijc, qiole solo il lieto fine
hol l } {oodrano.  l l  capiuno Jones mandà ch ' !srne Inmani-
comio. La donna non si arrende. Aiutata dal pastore presbilc-
riano Gusîav Briesleb (John Malkovich), riescc ad ùscircdaì
manicomiù ( a smaÈchcrarc il b.ìmbino. (hc 

"i 
linge\a suo

figlio per gioco. Nel fra$empo I agenÌe Ybarra (Micha€l
Kelly) chc indaga su alcuni casi di sparizioni dì minori, fa una
atroce scopera. Un ragazzno quindicenne (Eddie Aldcrson).
annicntaro drl 'en'o dr colpz. gli runlc"d di aver rdpno e
ucciso in una fattoria ùna ventina di bambini. irsieme allo zio
psicopatico Gordon NonÀcott (Jason Hamer). Tra le sue vrt-
tilne ci porebbe esscrc Walter Collins. La polizia aresta
Nonhcou Lhu viene poce\salu. Ncllo ste'so rempo però
anche la polizìa fuiscc softo processo, per gli abusi ncj con-
fronti di Christine- Alla fine, il capitano Jones viene sospe-
soi ìl sindaco che lo sostcneva, non può più riprcsentarsi alle
elezioni; Nofhcott viene impiccato. Ma Christine non sr
calma- Non crede che suo figlio sia moro. Dopo alcùni anni
uno dei bambini npiù riappare e rdcconta ch€ walter lo ha
salvato ed è riuscito a fuggire con luì daua tàlioria. ma forse
è stato ripreso da Nonhcor. Christine continua a sperare chc
il figbo ricomrìaia. Ma walrer non ri(ompdrirà mai.
Easn{ood racconu qucsla.roria reftbile con un alegglamen_
ru di'l!i{dto. un rono neurro, u'dndo cul"ri freJJì e impinen_

do agli attori um r€citazione misùrata. Così la lragedia nsal-
la ùcoE dipiù. E oggetiva. E ci lascia srza parole- Inîomo
alla donna la lila sconc tlmqùilla. decorosa. ovanata Tutli
sono prigionieri di un'assurda conzione alla quiele. Non c è
posto in qucsto ùivelso silenzioso per il dramma. Non c'è
posto per una donna single, per ìrna mad.e che non è confor-
me agli slandard di una comunità addormenlata, paralzzab

Il significàto manifesîo del 1ìlrn è la oondannA di una solrctq

Ma qùal è remmente il suo significato lateÍte? Il film non è
solo un atto d accusa contro il perb€nismor è anche un aS-
ghiacciantc analisi del meccanismo del diniego. che alla fine
travolg€ îutti, bùoni e canivi. Nessuno riescc a rcggcrc la lucc
accecante della verirà: nes\uno acccrtd La tioleM contro i

bambini. Non I'acceÍano i bcnpensanti. falsi e bugiardi; ma

non l'&cetta neppure la ma&e, che sì rifiuta di ahmellerè

cbe il figlio è moro. Il dinieso protegge dalle emozioni e dal

dolore. Il dinicgo sospende il tempo. Ci rende insensibili. Ci

Se qucsto è vero, allora il vero dl1ìnma è qucllo di chi non
può usaf€ il dini€go come arfta di dìlèsa. Come il rceàzÀno
@súeno a ùccidere, che non sa fa6i ascoltarc ala ncssuno.
Solo uno dci poliziofti conoui, uno degli essen abicttì che
disprczziarno ricsce, a fàlica, A crcdersliperché ricsce a spcz
are lasua corza dicinismoiin quell'istade la sua abiczìo-
ne e I'abiezione dcl laeazzino sono finalmente evidcnrì per
qùcllo che sono € possono finalmcnte venire allo scopèrto,
senza maschere. Il diniego vicne soFafatto dal rimorso. dal
dolor€, dai sinshiozzi disperati di un bambrrìo costretto a
esse.e un mostro da un mostro. a cui è simmetrico lo sgomen-
to dì un adùlto divcnuto motro csso slesso. I'oForc di chi si
rendc conto dì avcrc sempre chiuso gli occhi di îronte !ll'or
Ì!re- Sconvolto da questa esperienz scnz essere rcdento,
I'uomo è I'unico chc riuscirà a sFiderc con ùo stentaúo
soriso alla nìadre che si ostina a sperarc ciò che è follia spe-
rare. ll suo soùiso aÍìaro, breve, seÌza illusioni è I'unico atto
di vcra uma ta. l unico gelo aùtenlìcamentc sincero nei
confronti dclla 'nadre paz che noo ammcne la sua pazia.
Cefo, gli altri cercano di îarla ràgionare. la invitano a msse-
gnarsi. a riîarsi una vita. Ma nessùo esce a entr.ìrc in sin-
tonia con lei, perché nessuno vicne vemmenlc dall'inîemo ed
è veramcnte deSno di sl,àrc al fianco di chi ha denîro l'infer-
no. Il sorriso non scrvirà a niente. Pazza. impavida c dispela'
tà. la donna coniinuerà per la sua strada. Come tutti del rcS1o.
Come i |mm che vanno e vengono. lenli. silenziosi. ovattati
suUe rotaie senza tempo della Los Angeles di un tempo, così
uguale alle citt del nostro lcmpo, alla ciilà di Dite, alla citLi

Gllnt tr8îwood
Anorc. lcgisra c sceneggidnrrc. lrodùltore.d anchc conlportore
di musiche. A úetù dc8li annr 

'60 
iniTia il rodalizb con Scr-qio

Leone dî cui ricnc dúeno r P.r ,ú puEúa.li lollan: P.r quul
.h. dallah h pni: ll hùonÒ, ilrrl@. i/.drnr in cùirecillr s€n-
prc la p.ne delcos'boy frcddo e spietaro i ilsùccesso tntema-
zlonal.erùìe anchd îllostilc in.onlbndìbrlc .li l-code. Dopo alln
frlm \creú. d-azn'nc c polizi.schi e dopo.\er fondùr,) ìr sùa
cas. di produnÌc comin ia a c,nenrarsi iell. regia pur conri
nuando a fàre l .ttore. Dàlla iirc degli.nni lio in cuialrenu iìln
di scarso succe$o r troeet! p,ù persona| coùre lrl - onraggro
al eflrdc sassofon,sr. charlie Blrd Parker - .'.inascc anisrica
menl. con il nlm O/t spt.tu ri tomlndo ad esscR'una dcllc slarpiu

erandi di Holìisood. Da alloi0 ad oggi hd nlodoro, giarÒ ed
ìntcrprctato filn chc elj hanno valso numùose \onifutùn e
qùarro Oscar. Dcììa sùa srerminata filmog.fia ricordiamo
llni. R^er: llillitùt Ito ar Bahi: FlaE\ ol Òv fuîh.^: Leltèr\
lion hro Jitnu .ó tl rc.enre Gnut Totrto.
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al !àr ìrsmo bigotto uno spirìto libero e anticontdnrrsli'
nrolro Íordeuropeo. con oltcntúì. orgogliosa e consapcvolc
supcrfici.lrtà. Si rcspirr um ircsc. rrid svcdcsc ncll isoÌn
grec:r io cul è ambienlaro ll iìlnr..ì padire dàìla mo.lem. fan!
lìl inilrtà dcl personaggio jnrcryrcldtoda \'ferylSlreep tìnoîlla
sccnÒgratì. coloram dri ùr)tjli geomelrici e florcìli dolìc
stotlè in puro s$edìsh snle
Lc !iccìdèruouno inlonìo iìiprcpd.ali\i pcr il matrimoniodi
s. , t \ ic .  i .  ! in \ -ne f 'È| | -  d i  D,  r r r .  ch(  ror  ha r i i  c^rr^ . ru-
lo il p.ìdrc è dccidc. compliec !n dilrio scgcro- dr invnîre
rljc nozz. ilrcùomnicon cLri [r madfcè andala a lctto h lil!
dica cstdtc del concepiDcito Lrì vil^ dì Donna. chc dopo gli
alni di spensieratezza e libertrì sessuaìe. se bra conccntr'au
sok) sui lavon dì ùúnulenrrnic dcll^ sud pcnsbncx picco sul
'n.re. riene lconbussolata dall rm\o deì re fusti. che as\c-

! l r rnù rn ìc i  i  r icord i  .  nnrnrrnn n r  ,upr . rhùnu i  .Ln\ i

Donna è aflìancara da dùe rnìiche esuberanri almeno qùarro
lci con le quaìi un tenpo cantIì\a nella band "Donna & lhc
D)_nrùnos : la scriiìl-noglic lìnyN. chc collcziona 'ìarll
nm sopr?tllrtto soidi dofo i dl\îr7ì e ìa "piccola crcnritd'
Rosie, scriltrice diîlcetre di successo. Paragonate n Solhic c
allc sue due Iìrture danigcllc lc Mgaze sono scrLù dubtrn
1ùoi ubridchc. sboccatc. modcrnc (lome quando si sc{mbir'
no coniidenze sulle nore di -Manrnìa nirì e si consoìîno
sullc notc di Chiquiîìtr". o qùando si prcpamno pcr la fcsru.
d. r  \er(  Jdoìescer .  €nrardn nor  r  cd.u DdnLir r  o le. r ì
( c quando cogli l occnsronc. ru sci la mia rcsiùa danranrÈ.
grc!dnc c dolcc. appcna dìciùsscnennc ). Neidialoghi colDi
di doppi sensi sessuali (con taÌrlo d1 sinboli làllici bcnc In
lislll) gli uonini di\cntano mcri acccssoi ("altd tubl 0hè

L h r . J . 1 L . \ l ' c r o  r ' , d , ' r r . n / r { (  | ^  d d d  n r " .  \ e r  .  t r ' r -
inhalci ("!utre le manine nrì îlzo c ringrazio Dlo di non averè
Lrn Lomo in.ìndropausa che nrì dica cosa dcvo farc . non nn
làrò certo spodestare da un eiacul rone ). Dall ahro Ìaro c c
la Eio\ane Sophie: \irginirlc. .oDranrica c radirionalistrì.
alnrcno in sùpcrficìc. Sogm dj sposaBi . dia\'.rc ùù{ farri'

sliî dilcrsa dalla sua ( uon voglio che i miei iìglì crescano
scnza sapere chì è ìl loro padrc ).
L antinomia tradizi('rc/modcmirì si snoda lungo la sîo|ir sia
nclrappofto t.a nadrce lìgli. do! e .'oDrrìriarrerle a quan-
to cisiùspètlùebbc la nodcmiù ò rdpprcscnlata dalgcnjlorc

chc nclì zeccala e bulìi conrapposlzione tra i vohÌ antl-
chi dei lecchi isoìani gîeci c h progressism menlaliîà di
DcìnnN & compan). \'icnc inoltrce\ocaro da Donùà iìconlr.r'
sro con sua madre (rappreseflanre dr un fradizionaì'smo c r-
toìico bìgo$o e colpelolc di \crla-rimcsatr" alla noti/iiì
dcll.ì !Fvnìaùa). Comc sli isolaDi si ritrorcmnno a firc da
coro (non di antica rragedia mrì dì modema commedia) :ìllc
( . r , /ur  JcÈl i  ABBr. .or .n Sr 'p | | r .  r r r , rÉi ;  lu .p i r i ruÈiu
vrnc c aperlo di sua nrîdre. Alla tìne il nnto (jngenuamcntc)
. , , :ugraro r rdr lnon,o.r l r (a, '  l ; \ùrJ r | |  ur  p iu. (1. r r "  ! i " '
pcr il nrondo insienc al blron Sk!: I l'ostinèta riccrca di un
prdrc si conclude'ù con un forlcdano rrc al prczo di uno":
Sophic si rcnd. conto chc notì ha nrponanza saperc chi sia il
\c.o prìdrè e d'altm panc j rrc uomirisoDo tuni d'accordo Ícì

Phr.'llida l-lold. .hc hi drktro 1l,,,Ll \/rrl. ù tr l. I u lùìtÙî.f
1L  r .g is le  d i1 . . r ( , lù  l r l l r ' l ' ù i ' r  lh  la \o raro f . '  I ' i i  | r .n r ! r \ i ren-
h lronaniio rì rr(nr.Lrì nr..c\so ùdn r.rf lrr (!' rL.ùtrìrrmr
ht\L\. \!ù14ì lttrt t,ùd\ t,l l:t1rùt Ohr, /i,rnr ntrì(J.ù
' .  l . \o ro  l .Ln  t r r iT  ( ' r ' ro  ( lL  S .hr l Ì . r rcor . l . . r t  \ l c  l r . !  ( .n r t
r r l rda  d . f . ra  h r  (1 r r t r , , .  t )c r  Ot . tu  \onh.  l .  f ronLL/u ì  d l  a r
Brh \ r r .  Cdrù .n  \ / { , , id  c  rx Í r  rh r i la \o r i .hc  ì (  \ú r '  \ rL {  nunÈ
,  o \ i  r i .Ònoso,  nù  r i  r ln  lù . rú .  ù ìd rc  pd  i l f i .q ,  I  sdr íù .
Cnth . r ine  Johnson.  r ìn ,n ì ) r l r  sù i (1 r ice  ug l . \ . . .  r t r t i ' ù  dc l
lcn. rcrnal. 'Itu,,r, l/n7r td rnche ,c.ncg! an .c J.lL rdr(r
n r .om c iDcm.rogr i l lú i  I r \d rx  fc r  Ì  c  ncr ì i .  i  r . l c \ r ioù t  e  r l
1 .n l ro :  h t r  \n r t ,  nùnrù t \ r  I r tn ì i .  lL  mus i . r l  l r r , , r r  l /n l  11ù . ì : i
.  ùx t rù  l  ùnrù t r r Ì r ,  r l ln ì . .  n r t )  hdono nr  o Ì i .  l i ngur . r t r . x r t l
r() in i.cni p.r !ursr uù i(.nri. r.i '.!rri il.lh \\.\r l!ì11 Lrnli.
' .  . .  J i t s r  . . , J  '  . .  .  . |  |  L . .  i ,
r .onr in r ia r .  d r  n r . i z f -  n r r  r rn l r id . l l .  mrLgr r r . i r r  r r  r rn r

condìvidere la Loro palcmità (per tudi e lrc *ò faùtîstico esse-
re padre di Sophic. anche se solo pcr un îcpo"). Pèr coùtro
l'indip.ndenle Doùna nrcucd î suo modo la lefr a posro
lposandosi al posro dcllî figlia lgià che il prerc crn li...) col
più forunrìto dei tre genliluomini. La Sio\ane di\cnh Èic
chenoDa e ìa mrdona si scoprc ro'nanrica.
Nel inoniò di ùn irodcllo di firmiglia chc piir allargaro e
r , : rndrcdl< IUn ' .  r . r .  le  donne.onú I (  J . . .  l , r re prorJAorìsre
dcl gioco. I personaggi Dl.rschili sono dei snrpatici ùaùichi
ni ai quali tuu'al piir - è piacevole accompagnAfsi: dal ser-
vilc c rcmissi!î Sky. chc accoùscnte a sposare Sophic puf
non essendo d accordo, îr trc beììimbusri brizzoìari (l uomo
d alìàf, Sam. l'.ìrlcnnrriero Biìl e il banchicrc Hnrry). La
sempljci!à con cui il tìlnl dèscrile il suo punlo di \ isla iìì\ o-
ìo e felminìfr ò talnenlè slàcciàta che liene quasi drì crc
derci: porere alle donnc. nreglio se alempatc .
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del confine
... I' u m snità femmínile

(R. M. Rilke Pae^sre,)

\o ' ì  io  sr  pos{  tsrsrerc un modo soto fcmnin i tc  d i  f -
pondrs i  con i l  mondo.  I i inora noD ì  abbiamo spL mcnrt ì -
lo .  r .  non pcr  \aghr  cenni .  \ l i  r i ler ìsco at  tcneno dt  t ì
pol i rca e dc l le  rugiùr ì  sociat i  a  cui  Ia  donna o non rccc
de o imira l  Lromo. \ l i  sono sempre chicsra sc I  oonl la .
.os i  pìedjspona e capace d i  cura.  ìn  e i lcr r i  i l  suo corpo c
î , ìcne r r  menrc posseggono una grandc d ispoÌ ib i t i t r ì  a l
contcni r ì reDlo.  possa e laborare p i i r  f rc j ln icùtc t  rggrcssi
\  i r i  c  l 'od io a l  f ine dr  operare c conl r ibu i re n Ùasl ì rnDl_
re iD qualcosa d i  d iv . rso h pe rncnte ingiusr i2 ia c  t r' 'b !nal r ià  d.1 male"
I l  i l ln ì  isracÌ ìano l l  s iard i Ìù dei  t imoni  d i  L fan Rik l is  r l j
Òi ì  rarro r tor lx ì rc  a ragronare sul l i  vat id i tà  d i  !ucstc t i r_
l l rs 'c .  pefcha mi  è scnìbraro d i  co inc iderc cor  i t  scnr i ,
r ì ìen1o d i  sper !ua deì  regis ta che s]  cspr j rnc foúerncrrc
ncl la  creazione d i  dùe personaggj  i .cnnin i l i  cosr  drveAr
dî  turro i l  res lo del  ìuogo in cuì  \ ' ivono.  ur  ùondo p.ra_
r ìo ico f . renneD.nte in  guera.
ln  t rn v i lhggio dc l la  Cisgiordania.  at  conr ìne con g l i
i r raeì iaùi ,  ! i \e  una !edova patcf inesc.  Salna.  ch.  nos
{redc da ùìe7zo secolo un be iss i Ì ìo  -s i r fd ino d i  t imoDi
chc.  o l t fe  ad cssere i l  $o unico sorcntanenlo.  e anchc i l
n , .J< <. l ( i  n idf i .  nholodct t  o  !  ,e  (  Lr( .  tJr i rDl
Lr  donna è a iurara.  nc l la  cura deì  g iard ino.  da un \  cechro
i ì1uranr .  dcÌ  padrc che con fedel là  e so cc j rudinc c i  t r . ,
rnen.. atlra\cBo h sua prcscnz.. t iDl)oarnzx dcltiì
coùt iDui tà dc l la  r radiz ione.
\  Sr lnr l l  ( inrèrprcrara dai ta bra\a aÍ r ice patest ìncsc
l l ianì  Abbrss g ià proGgonisra det  bel  t i tm / .a vr , ! l
\ , r / . r ' . ,  d < l l u
seoD\oÌra l r  v i ra pcfché i l  min is l ro is .ael rnno deih dr tc-
sa s '  srdbi l rscc iDsìernè a l la  nrogl ic  l \ t i ra  prr t ro ! rc l ro I
Ìcr .  { r l  conl i re.  ed cs i8e.  pcr  fagioni  d i  s icurczT. .  l , l
d is l f t rz ione del  s iardrùo dei  tùur i  I_a sot  dar icr ì  ( l
M' ru.  la  rùosl ic  del  minìsÍo js faet jano.  c  i l  cofagsto ( l j
ur  gro\aùc r ! rocaro palesrrncse a 'utcr .nno sr tmr r  poF
tr ì re L l  cN$ davxnr i  a l Ìa  Cof ie SLrprcma di  tsrsete.  chc
decferera ut ra pordtura a l lc  r .d ic i  dct le  pìanÌc
I - r  dcr) l îzronc del  rencno pr i \  o  dc a 1èf t i t i rà  del tc  p ian-
' (  r : ! 1 i . , .  :  ,  r ì . r i  n " J  d .  i  o t , . ,  ù F  . r J n ) ,  i r f . , t r . :
dr  Dcotrosccrc e conlcnere la  sua t lo tenta aggressrvrra
Lî  conìLrD'caTronc cÌnpat ic l ì  de l te du.  donnc.  coDrntct  -
rìrentè rÌ dj iirori dcl conilitto. chc si guard.,(, pnnu
. , r r ' \ ,  . ^  ì ì  r . r !  e l ( \ d r :  I n r o r r u  u t  - r r . , r J r n n  f o r  L , r .  r .  , l
s r rc t ra dr  mdno molro inrensa.  c ì  ià  spcrare rn uÌa d i \cr -
{a possib i l i r i ì  d i  ì l leanze c con\ i \cnze.  do\c i t  tèr ì tn in i -
l .  possa t ìnalnìeùr .  espr inìÙe ìe nrc. l l i (ud in i
ogn! 'n . r  è l  r ì l rer  ego del l  a Ì r .a :  Salmà.  \cdo\u_ sùardnl r
î  ! is rn ddl la  fotùgraf ia  del  mar i lo  minaccioso.  Lìu { ru-
n i r r r  da i ig l i  c  n ipor i .  Nt ì ra.  in fc t ice pe.ché ier ìza l ìs t i  o
. l  (  . '  l . r  t ì r c  . l e J  ú f  d r  r b b /  , d ^ i ì r r  : t  I  r 3 ,  l u  r  r  r r r , . .
raDprcscntanre dr un mondo vioìenlo c sopraffa orc .

di Pia De Silvestris

#

ll giardino dei limoni
dl tr8[ Il l l ls
\xkJ a (,crusùl.nrmr c diplonraros pr!\o ii Ntfknrxl frlD
\ .hoo ld i  U .acons i . ld  ne l  I98 l  in  l f lh i l l t ra .  F .an  Rrk l i .  ù  uno
d(L trir crnodiu'i c appr.zzar r.gjsn isra.|a.r Dofo ri {r) rihr
d .ntrdn) (), d ( /.? ./"ì r?r, rd, t." Dz,rlj. LI ( t98.1) [r dirct
r ,  mo l ' i  l l lm ra  cur  r i cord iamo ar4J  / : r , ! /  r tg9 : r t r r i cn l l k i  I
\ ! t rc / r r :  Z , / t r  (  199. ì )  i l p ì i r  c randc :ucccs io  dc l . i f t ìa  rv r r  r !
rù  Jcg l i  aùn i  no \ann.  ta  \p ,v  J , l r , ,  l :4 t05 ì  chc  hr  . \un ì

lnremazk,nal Pù h relùi\trnrc hr
d l rc l loc  Frodot ro  r r ie  I . le \ iq \c .  do .unr .n r r .  Nc ! l i  u l rmr  rùn i
hù i l l l rnc rk ra l l  a t i \n id r rcg i {aq !e l lad ip rodurorc I r r rL . rnc
nlr'rra I tjln trodofi j n.ordiana L ú i l n .mr\ ( t n\ \ t)(ttt1)
. fhtrr llothrr\ l)016), I gurtlnn li 1t,,,/ ò \rncilorc del
I'rcrr. dcl Pùbblico ai F.(i!.1 dl Bcrlin. d.L 21)08
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In una fondamentale opcm pubblicala originariamente nel
1963, Ia baMlihà del nale, una filosofa contemponnea,
Hannah Arendt argomcnla sull'iotrinscca detoleza della
cosiddetta, aristolelica. '\r'ita buona"; semprc assediata dal-
I'inccrczza della sofe € alalla prepotenza di fattori che esu-
lano dalla raeione. Ella. piì) €hc riflettere sulla costitutiva
caducita del b€ne, si sotrerma sulle qualilà sempli€i c bana-
li del male c quindi sulla inesplicabilità del medesimo.
Fngilirà del bene e banalità del mle sono due aspctti che si
integrano I'uno con I'altro.
In primo luogo. ciò che chiamiamo bene € ciò chc definia-
mo male non si manifestano in forme "assoìute". non si
esprimono univocamente. Essi risultano piuttosto da ùÍa
mislcla. da un impasto nel q|lalc si fondono €lcmcnti drver-
si. lllusorio pensare chc possa realizzaÉì compiùlamente la
'vira buona"; troppo numerosi e condizionaoli sono gli
rmpedimenri chc ad erra onnongooo h sone c le pa$ton .
Non mcno infondato - questo è il mcssaggio fondamentale
dcl t]lm The Reader - è.rcdcre di poter individuare I'origi-
ne spccifica del malc e di ri'rsirc a distinguerlo infallibil-
menie da altri movenri. Se ciò fosse possibile. se notessimo
riconoscerc con sicurezza il male, lo potremmo anche isola-
re e magari estomettcrc dalla vita sociale. Il p.otagonisla,
Michael. nella prima parte del filrn alla soglia dei sedici
anni, vivc una intensa storia d'amorc e di sesso con una

donna più adulta. Ella gradise molto che le vengdo leri i
grandi classici a voce alta e nasconde due scgeti: è stata una
sorveglìante delle SS tedeshe e, cosa di cui si vergogna
€normemenîe, è analfabeta; pe. cui, ogni volùa che le vicne
offerta una oppolunità o una promozione chc comport€reb-
be il leggere e lo scrivere, rifiuta e scompare. E' ciò che
accad€ dopo una intensa eÍate d'amorc passata con il mgaz-
zo. Quer'uluno. dopo ono anni, apprcndeni Faumalica-
mente di esselsi, pcr la prìma volt4 innamordto di una donna
chc, €on il suo opemto. aveva causab la morte di centinaia

Atlo speltatore ò riservaia la medesima sorpresa. Nulla, nella
prima patc del film. lascia intune Ie terîibili ca.atteristiche
personali e fonche della donna. Costei appare, al di là della
sua bcll€zza metaforicamente edipica, assoìuÎamerte nor-
male, an/i banalc". Hanna. la protagonrsta. apparicne a
quell'unanita opaca che, per qulsiasi ragione e in qualun-
que momenro della srcria umand. f'uó sci\olare inconsape-
volmenre nella dimcnsrone delì ombile. Iìur dr non ustire
dai propri liniti. Sulle sue responsabilità ve']ìmo sp€s€
mohe parole, atFaverso i ragionamcnli del professore di
dirito di Michael. Ma, a prescindere dalla legge, p€rché ella
non p€rcepisce il mal€? Dov'è in l€i la colpa? La domanda
risuona in più passaSgidel film e nellamenle degli spettato-
ri.ll personaggio Hanna è il sjmbolo della condizioùe psico-
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logrc.  c  ùro l1r lc  dc l l r  ccrnúnia drLrrnte r t  nazis f fo.
L anrlliberisnrì chc nor ricsce . .on1èssrre può .\\er. lcno-
a li\cLlo nrcrrlòdco. coùìc un tì,ìallìrb.lisùr elieo . Es$
mpffc\rnta l ncapacilì di "ìcegcre il rrllc da prìÍc dell ir
t ! Ìo  potoìo Ìcd ' rsco fc l l  cpoc.  h i t leÙa x Tuur\ i r  Ì lanfx
n.!r fffuctrr lr snr co]!r: ncnr.reno
rel lx  ú. ìgrca cor ìc lus ionc,  i l  sLr ic id io.  d i  ur ìa \ i t î  passatr  i

Rigù.(b a qu.sîr incapacità dì pcnrìrsr Iauror.. Sîeplr.r
DaldN. ò *ato nro l lo  r i l l .s \no c r lcunc \ocr  cr i |er ìe nàDno
indi \ iùr t ì to  n. l l  opera j l  r ischi ( ì  d i  baDr l izTarc lorror .
dcll Ok)cluno. \1n lorsc l oùn.c. r1 di tmi dclltì stori! .
ne l la  s l r ìgola nr .n lcdel l  iùd i \dù) .èpr îprobanr l .cd i  hdt ì
i ùranrlesla so!tr.ftr\ anlc'ìre conìe IinoùrcDo
Sc la condiTronc unranr  i r  qurn lo ra le a ins labiLc,  perch[
rnernrbihncftf cspofr ri capriccr dclh $Íe: \c bene c
ùùÌe non cosl i lù i rcono a l ì iuo ùr ì .  Nlar i t r  d i  - -nal j  n ìutur l -
' ' ( i r - I n J .  n . . ' r i l . i  i . r . ' r  , d n , .  . < J J . . J u r  . . 1 . , d c  ' . ì
i,ìlrcccìo in.stri..bilè. ogri \c (lalo (lì trcnr.. r qucsh
coDr.ÌazFne do\ri esicre rinb\$. Nel lL)ll. in rù tànx\o
.rÌleggio dedrcrîo à riflcrÌerc sùllc caùse d.llagùcfr'!ì. Atbc
Einsic n . Si.snìriDd Freud delin(rrcno if un conr.\ro ditìi
frnre. un ienonr(ììo aDrlogo. Lssi d.scn\\.fo il Dirfto e h
\ io lcnTl  coùrc rc , rhà ch.  s isv i lLrpfano l  u ' ìn  dalL ì l ra .  Ma
di lionî. rll om,rr. per ci.{uno dr noj. l rrcsgixnìcnro dcl

\ !ininri: (.rc t\in\tèr r
,, Drfro: À'8 $irJ.r i,

trrtni liro5s in lrz Arn,t,r

snggio ò qrdsì ìmFSsìbllc. Anche sc rv\ertfi dclta tì.tìlriliià
dcl benc e drll inelurúbitiîi dcìmale. noo po.siarno eruare.
soggcnnanìenre.  I inrpar îodct tc  e { )7roni  ede ser l rnrer0
riipcno rl lluire dcllc !iccndc unranc. Ir.fincnti. di tÌorìtc rt
pÍ(!'oDrperc dcl rr{lc. in rula ìa sur mdicatc jn,cnsarezza_
| o r p . . . i . , f \ r . r ! ( r ' . ' , ( . h c , ' : r .  c r ' . , r , . u d i  . n ( g . , / . , . , . < . .
rf rcrmnn rùzronalr. Ìmscr csposio rlto scacco
E quesro il destilro del prorxgonisr!. \lichatt. che rron r
dafu l)ace Dcr rufta h \ira. Fcrilo inrirìrrncnre. pcr I ifreùsi_
ltì dcl suo prinro gmnde seDtimcnio rrìroroso. rìor , scpare_
ra cdip icrnr .nte nr l l  da t t l |nna.  \ i \ù  nc incapaci tà dì
gcstire il rafpoao con tullc tc dkre donncr ti.x-mogtic. Ìa
lìglin. lc anlrDti. lnoltre_ scì1.ì dùscir'ci. norì sùrerîeù rùdi di
cere.ue dì cò,rprendÙe ìa |rcDre dcl $o anlrcd anrorc l\la
e rl. ^pprrcfrcmentc. 'ron scrrirà in ncssÌD nrodo jì pcfri
jl.rìlo. Qn do- dopo decennr_ \lichr.t riuscirì ,,uo\.fìeD
re.  guadar la in  \ i ! )  e_ Dct  cùcerc.  te  d iú . .1 \ f i  ch idd. lo
J o . : .  ì " .  i | , t '  1 . f . h h i (  I t , . i r . f . . . , , , ,
lcggcrc l | \erodol{ ) re dd t . r r .  deth donna.  \Ùrà solo d i t ,
li coîlpr.nsnDe c (irua ìolrr.Ìnllnzr di ìui. irìcdr)arc. tcr
!uri lutta ll liccndr .li iùconrrarlx c di dsfontcfe allc suc

Per qtrero. rDche il suicìdkr roncìusi\o deìliì protagotriStr
non appar. .ome lùc$lora dclh diDcnsione rorca lîj) cj
sospÌrge prilttoslo ncl drdnìDìaljco prîlondo dclta nr.nle
indr \ iduale.  che s i  dr iènde d lporcrc dc l ta srorra unr .nr  e
nragrr is i  r l lude d i  polcr la  ls  orarc.  .

tto0lo[ 0rldry

\ i o  n  
- ì o r . . 1  . c  l o À  s . e p n ( r D . r t J a ( -

p - n . u  r n  ó n  r u  I h r J  q i , . r u J ,  d ,  \ r (  D i i n m a . r J  J , , r
Shelìrld Unnersil}. r 32 annr Jiv!-nr. direnorc .rFrico dcl
Ro\al Cour Theulù di Lond.ai $rcccsivirnenie lascta Ì.inclrìco
c drrigc ..1, 1,ry).. .,r C,/t diJ Il Priesncy Ha rn suc.esso htc
da e$cre .cclanraro in lnghilrera comc itrùo\o Ì,rcrtro oer r.a
rro i'rglèse. Slc.cssivaúrcme csordisce ncl cinenra coù ! corro,
ì,cùîsgo eisrr (l998tr dopo un Anno djrise ail/r /Ìtdr (2000)
sroirr d' un fugazzó chc realizzù ilsogno di d[entar. ha crino
sùllo sfordo dcllo s.iop.ro dej,r,nr,orì tnslesi .Jej ,e8.rj su..cs
srranltnte rr. //,r,:f (10021 dal roù.ùzo di \.1ichacl
Cùnn'ngham c lre À.drll (20081 per gtj ùhinj rrc rjtm ri.$.
alÍcnanrc Nonnrarion.ll oscar

26



.S(rard.t|fè praticam€nr€ la puntata de[c puntare. sc rìon
Ì ideîle continuazione dclla foÉunata scrie tctevrsn,a tra_
rùc*r in TV Èa it 1998 e

f r ( ) l l ì rno  \ | | l  g .ande
mcnrrli c s.sslrnli. \ i\nrte nella

si\a, coùdi!idcnrlo tt.lcora unlj

Lc quarrro 'hgaz7e"

la soglia dei quar.Dltì.

I  del la tor!  t \d.(rara viÉ da singh \on,,  t inrr ,
iamemi scon!otgono ta bro tìla: malrimoni,

roaspelhîi arri i chc rivo_
lr e lc pcrsonrlirà dì qucsre donne t&r..
lE). Charlorrc ccrca dj crcsccre cori it

#
crnese adoíaB. Miftìnda è sù€a_

r{rnpantc e ncllo stesso
i suoi ìmpcgnr t imit ian,

da Los ^ngelcs, dove vive
! e vmcc se stcssa rag-

rìì(m)gamra assolula. Caric

paum -gli alùi possano d

rlJrnìala al suo quano
ùnil casl In cL,t andare a vivere
dr malllrììonto nasce quasi

r
,t5
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di Federico Pedroni

Sofia Coppola è un'autrice €he si occupa di adolcscenri.
Giovani. Donnc. Problcmatichc. Lei. erede di una fani'
glia ingombrante di cineasri c attori sùo padre Francis,
suo f.atello Roman, ì suoì cugini Nicholas Cage e Jason
Schvartzman - ha masticato cinema sin da piccola.
Bambina battezzata nel pîin'o Pa.[ùno, giovanc donna
asssssinala e infelice sulle scale del Tearo Massimo di
Paìermo ncl t€rzo episodio dclla sasa. Sofia ha di ceno
vissùto sulla propria pelle i doveri e le aspcrtarìve di ùna
rampolla di una comunità particolare. Bambina forse
troppo cresciuta ha racconrato nei sùoi film le srorie e te
vitc pubblich€ e privare, rendenzialment€ infelici di
g io lani  donne compresse e cosrrerre In s i rua/ ioni  p iu
grandi di loro. Troppo grandr per poter sopratvivere.
SiLuramcnte -  e nùn .o lo Der la  scel rd del la  l ressa a l l r ice

protagonista, I'inquieta Kirslcn Dunst - i conrarri aa la
Lur Lisbon. proragonista de Èia'diho d.lle |eryn \n-
ctde. e Ia giovanc regina per caso Marie Antoinette sono
evidenti. Ma anche la Charlotte di Losr in ù.anslatiÒh
vive frustmzioni e insoddislàzioni dello stesso genere.
piena di sé e della sua giovinczza. \uota di gratificazjoni
e disposta a rivcndicare il proprio diritlo alla f€licilà.
Il sianlino dclle vryíni s"/r/", rratto da un bcllissimo
romanzo di Jeffrey Eugenides. racconta la storia. dram-
matica e emblcmatica, dellc cìnque sorellc Lisbon e della
loro insopprìmib i le  vogl ia  d i  roel icrs i  la  v i la  ncì
Michigan degli anni '70. La provincia amcricana, le
casene a schi€ra tuttc belle, tutte, pulit€, tulle ordinare,
tutte ugùali - sono lo sfondo su cui si muovono igesti,
semplici e leggendari. di cinque sorelle biondc. belle ma
infelici, cresciuie malamentc n€lla loro sara rispertabili
rà1. Un kanmerspÌelfamtliare viene raccontato come una
tragedia pop. ricostruita da biografi senz'arte né parte: i
pochi aÌnici maschi del quartiere, pronti a farne leggenda
per la loro incoÍoscibilità. per il loro iniducibilc misîe-
ro. Le cinquc sorelle dai 13 ai l7 anni, quasi a voler
moltiplicar€ come in un gioco di spccchi un'elà unica e
inaf lerJbi le  sono de, id(rd lc  ddi  loro ioerdnù e f ln-
chiuse dai loro genjtori. Recitano un ruolo sociale più
che umano c sono fantasmatiche nella loro passività
socialc. come se privarle di una propria viîa le potcsse
privare di una litalità. Come in un film epico si snoda
una udma !nesrstenle Lhc sor to l inea.  pcr  pr ivaTrone Diu
che per eccesso, vite rubale c riconquistate attraverso jl

suicidio. Comc se la negazione suprema potess€ dare
corpo e vila a una giovenlù dcpotenziara dal lavoro cer-
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tosino di genitori incosciehri e colpevoli 1l siardít1o
.leue ve,gìni súici.le è v\ dranma colleltivo e familia-
re ch€ trova un centro in una dellc ragazze, la piìì
noderna. la pir:r insicura. la più rappresenhtiva. E ha il
punto di svolta nel sùo riappropriarsi di un ctÀ dolorosa
e fèrocc, che la poferà finalnente viva lìno all'afIer-
mazone di un'identiùi sessuale e sessuata. Quando Lùx
si concede. dopo ùna festa simile a mnl€ viste nei film
adolesccnziali e ne; collese no,," arncricani (utti
maschìli. tutti destinati a spiare l'oggetto di dcsiderio
più cìe a conoscerlo e scoprirlo), si sveglia e si ritrova
soìa. Abbandonata in un campo sporlivo, rer.itorio pri-
vato delle pirì bassi pulsioni maschili. Quando torna a
casa. lcrita e adulta. vicnc punita e frusrrata da una
mddre ferreà n( l le  regole d i  un Bioco dcprrmenre e r io
lenlo. Lùx si finchiude c si suicida, ùna mor"- nella
qualc coinvolge le sorellc pir) timide e meno dispostc al
rischio e alla vila che ricorda pcr dignilà e consapelo-
lezza quella senza îcmpo di ceni eroi tragici. Un suicr-
dio che è un inno alla vila c alla sua lib€rà nei sobboÌ-
shi banalmente moraììsti dcll'America degli annì ,70.

Da ìì partc la costruzion€ di Losî ih translatiotl coì le
sue €on(raddizioni, con le su€ pause, con le suc sospen-
sioni chc è fondato e identificato sul pcrsonaggio di
una grovane donna pìù malura, più istruita (è taurcara in
filosofia). più cosciente dci propri mezzi e delle propric
ambizìoni umane. troppo umane. Ma che le giovani
donnc di cui racconta Ia Coppola siano fornirc di un
co.po ìo dicc la primissima inqùadratura del fitm: ùÍa
mulanda - né seduttiva né scnsuale da cui esptode un
Bio!anu culo.  in  pnmo p 'ano.  che inrroducc.  r ronicamen-
te. alle frustrazionj della prolagonisra. Chartohs e groya-
ne, è bella, e accompagna in un rour iq Giappore un
marito pcrso nei suoi impegni modaioli di fotosrafo
rock.  \e l le  f 'ause r icche dr  jc t - l (g  d i  una \  a  \  r \surd In
conrokmpo conosce e riconosce la crisi di un cin-
quanlennc (ex-famoso, €x-felice, insomma ex) che prova
con delicatezza a sedurla. Sul film c'è sralo gran rumore
(l'Os€ar, il riconoscimcnto intemazionale) ma poca
capacila analilica. Certo, il conîronto
classico nell'idea di un romanticismo senza tempo è
plausibile (l.osl t, Ttanslation è senza dubbio il B.eye
D.onfro dcl poshodemo), ma il cuore del 6ln, .nche
nella sua ostenrata e quindi posriccia cenfalilà det peF
'ona8gio maschi le . : rd nel la  real ione dr  una groroe
vera. adulta, scssuala a un contesto sconoscìuto e inco-
noscibile. ll tulcro della ltoria abi.a qùei momenrr con,
templÀlivi in cui Charlotte visita templi buddisti, osser-
va ongami e insonma rifle e su di sé e perd€ così di
sé un'id€a precofruita per poi ricominciare a contron-
talsi col mondo. ll filtro maschile che îa da conrralta-
re alla narrazione fuori carnpo del gruppo di rasazzi del
prino film - è un sr.?"rordg€ narrativo ch€ nulla togtie
all assoluta concentraztone che \r chtede al personaggio
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di Charlottc- Lo splendido prorasonira maschilc
costruiro sùlla faccia malinconica di Bill Munay è lo
specchio di leij il suo allcaîo. il suo moniro nei riguardi
d i  un iururo chc non dc\e es\erc co,r ru ù su nmpian e

Là difficohà di crcscere, il senso di woto di fronÌe a rop
po grandi responsabilità. ìa necessità in conrotempo dì
crescita e naturità è conîemaro da quella che è là versio-
ne piir c\rrcma. vrol€nra. chiam dellL'ddolesclnri rappre-
scntate da Lux € Charlotte nei due primi ltlm. Iît Maúe
Artoinetîe, la Eio\ane rampolla d'Austria è prelcvata dai
'uoi tsiochi e ddr ruor dffdri ner ess(rc Bemrd cone In
pasto ai leoni nclle fàuci della Storia. Abbràcciata al suo
cane, ;dentificata con i sùoi abiti, viene spogliata delle
cose e degli aflelti dal feroce cerimonialc francese. Lei
dovrà gamnfirL. ragazzina com e. un tururo c unz mgione
all'Alleanza polìtica tra due elandipolenzc. E'affascinan
le scgùire, nel pcrcorso autonale della Coppola, il paralle,

Bfff Uùrr.! e S..rfrt't Joh.nsron in Lo! i, ta^slorion

xlrsrcn ltlist ia Il aiaùino d.ll. eeryi"ì suìLidc

Klrre! Dunf in M,rie ,lrroirrtd

lo scorere dclla troppo giovane
regina velso moÍe c consapevo-
lezza, qùasi fossero la stessa cosa.
Ncllc prìme sccnc, nel tourbillÒn
organizzato e f€rreo di Vcrsailles.
Marie Antoinelle si perde: nor
lrova Ia confcrma del suo essere
donna ncll'indifìèrcnza violente-
mentc asessuala di suo marito.
prcso da barutc di caccia e pranzi
troppo lussuosi. € la cèrca. come
tòsse una bambìna, in dolci sem,
pre pirì elaborali, in parrucche
sempr€ più ahe, ìn scar?e c abhi
semprc più colorati (compreso un
paio di Allstar, che richiamno
alla modemità come e più delle
canzoni anni 80 scclte per la
colonna sonora). Qua'rdo però la
situazione prccipitn è leia emergc-
re con la disnità di giovane donna
chc tutto ha soppofalo e che da
tutlo si è riuscita a sollevare.

Verso dìvcrsc ahigliottinc si awiano le giovani deì 700 e
qucllc degli anni '70. verso il nfiulo di un paribolo pro
grammato tendonù lc  co l re g io!dni  Jc i  nor t r i  anni .  cùme
se, nella costruzione làticosa della propria pcrsonalità, si
dovcssc pagare un dazio, sidovesse oltrcpAssare un limitc.
si dovesse dare ultcriore prova dclla prcpria. estenuata.
preseúza. Nel cincma di Sofia Coppola. unico vcro csem-
pio di modemità posr-fcmminista, si costruiscono dei per-
sonaggi (spesso viilime, a volle annienîare) centrali in un
mondo maschile semprc più pigro e rcfrattario. Delle
donne che rivendicano -per la loro vitalità, p€r là loro gio
ventu il proprio diritto superiore a cssere femminc, infe
lici, sensibìli, umanc. .







E lElllonne che fanno la IU
di AlessandraNeri

La îelevisione in ltalia è quasi sempre làud c prodotta
dagli uomini anche se pensara e scri(d pcr le donnc.
Sono infatti loro a fare salire l'drltetrce appassioflando-
si alle fiction che a grandi linee si possono suddividcrc
in tre filoni: la sadrr opel?. 'l angelo salvatore e le ami-
chc. Ci sono. poi, le storic con una proÉgonisla dalla
personalità fone che combatte contro il mondo maschile
per affcmare le proprie idec, come la fiction su Maria

Beautíîul è cone un tubito di Chanel, un clsstilo che
non passa ,r'ai di noda
Gli anni passano. cambiano i vohi. le srorìe, ma la fcdchà
del pubblico televisivo alla sodp o??ru rimanc costanÌ€.
Con un ascolto quotìdiano di circa sci milioni di telesper-
r . ror i  in .à l  / ra"  p(r  \cnt i3nrr  cr rcd d iprúgrdrnmazronc.
non si può negdc che il pubblico noD si! intcfessato alt€
tàccende di cuorc deiprotagonisli diBedli,rrle di Brooke,
l'archcripo per antonomasia dclla figura fèlnmnilc. la
donna amata da lutti e disposta a rulto pu| di amare e farsì
amaîe. An.he la sadp aperc iralirìna cotne quella aÍrcnca,
na predilige le donn€ comc proragoniste e ce lc mosra sill
neìl inlimità di case dalle mura di vctro che nelle pubbli-
che pcrformance delle propric abiliià prolèssionali. n)a
soprattutto le riproponc continuamentè nei paDni di eroi
ne dell'amorc romantico che convogliano tutte le proprie
energic vitali per riuscire ad anare e farsi amare. ..L'jo

€onlc lci'passa attraverso i piccoli 8esrj, i lolti e lc cmo-
zioniche queste modcme Giuliete melrono in alro perper-
corrcre la strada verso il "gnÍdc amore": ma passa soprat,
tufto attraverso parolc che le sperlalrici pronunceranno
É.amenle o mai nella v;ra. Ma quale donna al di Ià dello
schermo può res;stere all'identificazione con la propria
eroina c sogna.e arnon che s'innalzano come bollc di una
soap oTreiz owero un'opera di saporìe?

Il llerso degli angelí
Una sloriu àl fcnminile non necessariamen.e coincide
con la iloria d; un eroina. qualche lolla si lrafta di una
ficlion che ha com€ protagonisla ùn "angclo sahatore
ossìa un pcrsonaggio "neutro' la cui tunzione è queua di
muovere l azione amnché I'ambicntc o il vero p.otago-
! ì is ta del la  sror ia cambr r ispet to a l l  jor l ro del la  nànd/ iù
nc. Un celebre prototipo di qucsta figum usata in sceneg-
gra lurd e Mary Puppin ' .  Ncl la  f ic t ion i rahana r ro! ramo
un cscmpio ne Lc ali della rirr la cùi protagonisra
($btina Ferilli) assisre e conribuisce al cambiamento
prjma di un gruppo di rasazzc (nclla prima serie) e poi di
un fagazzo traumatizzato (oella seconda seie). se sosti
luissimo la Ferilli con un Raul Bovs non si modìfiche-
rcbbc I idcnlificazione ed il flusso emozionale che il
pubbl ico ha nc i  suor  cunf tonn perché ld prora8onr, ra non
ò uno 'vcra" doÌna ma soltanlo 'un angeìo salvatore"
chc soddisfa il pubblico tèùnìnile anche se. in reàltrl!.
nel sotbrefo della narrazione passa I'idea che "l'.tngc
lo" peúsa e agisce cone un "croc".

Gî^zie ̂  S.t .tn.l the Citr lul1c lc donnc hanno 'trovato"

dcllc verc amichc, srazie a Desperute Houserh,er hanr\o
(at i tù  (hL 'nun s l rnprc lc  dmrche 'ono.rncere e.  g 'a, , re
alle fiction ital;ane ,.l,ri..re,rt. - raro caso di scric rclc-
!isjva pensala e scrilla da duc donnc, Cristiana liarina e
Paola Fossalaro e Moali d pe:zi,lc donne al di là del
tclcschcnno hanno capilo cbe l universo fèfnminilc ràp
prcsentato dalla ficÌion non scmprc si riesce a chiudere
all intcrno di un cerchio rosa. Con le dovùle differcnzia
zioni, Ie donne p.oîagoniste di queslo gencrc di ficrion
vivono in iùnzione I'una dell'altra, soncttc dall'amìcizia
chc dà forza ai pcrsonaggi costitucndosi come motore da
ogni loro azionc fino ad arrivare al proprio obieitivo
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lfonne che Ia guardano
tcmatico. Il filone di quesro generè di lìctioD senbra,
dunque, voler rappresenhrc il dcsidcrio pìu o lncno
hcoDscio d i  qualsìas i  donna d i  poler  t rovare del le  vere
amiche in r isposta,  a l  d i  qua dcl lo  schcnno.  a lh rcal tà
del l 'ambigui là  del  scnt imcnto.nì ica le che pennct tc  a l
nassino, comc dicc Carry in S'cr d"./ t/'" (j/l,. di avcrc

Lo "stru o" caso di MaÌia f,lontessoti
La fiction in dùe punîate Maia llontessoù unu rita pct
I Àar?ótri. attraverso il racconlo biografico dclla grande
pedagogista iÉtiana. raccontd la storia di una donna chc
oltre àd imporsi in un conresto farto di soli uonrini loua
pcrqùegl iobieniv iper  cui  ancora ogginol tc  donnc sono
cost.efte a comba(ere: il dnilto di cssere madrc unita-
mentc alla rcalizzazione professionale e lÀ possibilirà di
poter essere feÌice accaÍto allà pcrsona amata. La fiction.
dunque. îocca argonenti ancora sconanti per le donne.
Per i _sienoriuomini cbe fanno la lv" si ó pcrò trattato di

IauJi rncc dt  que.m f icr ,ón.  cr rcr  
"cr

miliona di ascolti nclla prima punrata e quasi orro nella
seconda puntata. ha eguagliato imprevedibilmenre gli
ascolti di altre sloric a sfondo sociale - com€ ad €s€mpio
qu( l lL  sul la  lo l i  a l lJ  mJid.  I  re le,pÚraruf l .  ìa  maggior
pafe donne. evidentemenie hrnno daro crcdito a qucstrl
''eroina" eleggendola ad escmpio da seguire e ìa ticrrcn
ha svuto successo. In îondo, oltre chc ad inlrattcncrc, una
delle tunzioni della fiction è quella di far s€ntire allo
sperlatore il propdo cuore che balte e, iòrse. per una
donna il cuore batte sempre piu fortc. .

-  t '

IÌ prot+oniste della serie relerhlÌù

Nflrghèriia Bùr, Elena Sofi, Ricci,
LùiF R,ni€ri € Cecili. D.zi in
,ri.r. ni?, s€rie t€l€risi* dircÍ!
da P.olo Cenolesee Luc. Minicro

P.ola Cortellèsi in Y,,ia .Yrardssrfi

dirfr, d.Gianluc. I.rir Tlr ù.lli

I prcragoristi de[2 krir teleri\iu Adrdilr/
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pcnso che Ù esrsra \cramente. dr sicuro non sci solo lrL't,
I n  J È ì l  i m n r d i i n a / i o n e  d e l ì ù  ' I  . , ' c  e  n e o  r c s r \ r : ì
Philippc Claudel. Lui in piìssaro n qualche àrgolo dcl
nrondo dè\c aicrti conosciùtn èd àscoltato con affcllo la
lua foria di madre l-a sccll0 di darri jl rolto dell atlrice
Krislin Scott Thomas è profonda c meditata, ho letto che
d.ì barnbina persc il padrc cd ùno rio a causa di lragici
inLr , l ( r r i  I  o1e dn( l  e  pcr  qJ( \h,  n, \ \J  . .  | \ r  r  n  rc \ce. ,
darè il neglio dì sé ncl film ri a/,"rn sezpr". ncl quîÌc
Claudcl. istirandosi a tc Julicttc. nam. a me 5embm. LÀ
capacirà deì lelrminilc di immergersineldolorc dclla por'
dira c dì prcndcrsi cù.. dellr Drcmoria dcll ahro x chc

Ncgli ultnÌi anni, faÍi dicuìrca cì hanno noslratu nlldri
!qui l iburc chc uccidono i  propr i  t rNtnbni .  n .s . r i  n l r l r l r  o
'nrpcri'clri. perché ìa loro csislcnz^ costituisce ùna ièritA
narcisisticrì - cppurc Dcgdno sino allo spàsnno d1 ir!crlo
litto. arìche se ìnchiodììlc da pro!c schiaccjanti. per e\fr-
r. di scontrrc pcsanti condînnc Pcr altri \crsì. mollr di
noi hanno sofièrro per la !ìccnda di Eìuana Englrrù.
Jo ' r ìJndJnd^. i  p í (ha . rn. ,  i : ,n , !1, .  1 .1 p. \ \a  rsúnr(h i
la rcrribile dècisioùc di libcturè Lrn propno ciro da sollc'
rcnzc nìdud'r.. provocate dfl Dr{li nrctrrabilio dallc -'Isbblc
.li unr yita iegetati!à. scr, iDcorrere nel pubblico hdi-
br io  e Del lc  pcncrsc ins i fua/ ioni  chc uù corpo cadavcrc
in sl lo v.g.rativo. conìe qlrcllo di l-luana. potesse essÉrè
ancora 1n Srado di pfocfcrrc.
Tu Ju|cttc ha1 dato una risposta p.rsonaìe ed ehc. a tutlo
qùcsro. con delicatczzà c sensibilid. atlermando l.ì sccha
dr nu ' r : ì r .  in . i l r r / i "  l .  ruJ cr . ( (  l l . r i  tano i l  \u ! , r i  Inr ' . f -
no a lc gjà qùando iì piccolo Picnc sol'fri\a c lc sue
mcmbra comìnciavano a lorccrsi. soffocando e urlando
dal dolore a causà dclla sua gra\,è e inesorabilc mal.ìllia ,
p()v8ndo neì tuo anino qucll.r caduta di senso che assù-
mc Ìa vit.r quudo sei colpilo in nodo dcvrslantc c tuo
I jg l io  saiche mor i rà t ì  tuo bnnbo d isc i  anni  nei  sùoi  u l t l -
mi  r l t imi  d i  v i ta  scr ive:  . . . l r isrc  come me senza d i  te
nlamnra. loglio che tu non muoia mai. sareno senìprc
ins icmc. . . 'Ju l ìc t tc .  sent i \ i  i l  tnor to chc sarcbbc d i \cnra-
lo. scnti!i dentro di te un dolorc. come una grande nrano

che l i  d i lan ia\a i l  \cnt rc  c  i Ì  cuore c r i  s lm/ invd dcnrro.
!llora l hai podalo via con te, dicono che 1 l.i r^pito. ed è
!cro.  l 'ha i  porn(o v ia.  l  ha i  mcsso a l  nìondo o poi  l  ha i
toì lo .  \bncì  inc idcrc lc  tuc pa.oìe su p ic t r î ,  n l lh .hó la
pdìÌe piu o1lusa dclh società, tossa raccoslirrc le pieghc
piu nascoste dell angoscia di una madre che srtì pcf pcrde-
f. qùanto di prir prc:/roro ha.rl mordor -Unl| scr<t abbjarno
l . r r r o  r n d  ! r d n ( l (  r c . r J  n L l t J . r !  \ e - d (  \ o n  I  U . (  \ c  q ' r d \ i
p iù a nuo\crs i .  AbbiNnD canlaro e r iso.  Mi  f i r  lcuo tut te
lc  s tor ic  che pre lcr ì la .  e lho cs$ a le l lo .  ( i l i  ho def to
che ì  a l ì ' Ìa \o l rDlo e che g l i  a \ re i  îaro uú in lcr ione. . .  l  ho
àbbraccia lo e teru lo sncl lo  a n le s ino af  nra l l iDo. . .  dopo
Dìcnte arera p i i r  inpor tanzd. .  in  un modo o ln  un àhro
€ro colpevolc. r\clo Drcsso al mondo un banbino coùdan
n.r .o r  nor i r ( .  nur ì  r \e \  u n, r ì  J  d.  drre.  .prJc. , '1 .  L.^J ,pr( .
gare. a chi? Sfieg.rc c rolo cercare dclle scusc. la nùne
non àmmette scusc_ ltì peggror prigione è la nronc deì ùo
bdmbnro. da quelh non si esce mai '

J r ì i c n e . , e i  u \ i t . r  J r  . L e n r  c o n  J r '  ! e . r o . r ) \ , , l . , n r 1 1 J m ( n -
te da ero i t ra. . .  non làccndo enrrare ùcssuro nc l  ruo doro
rc. Hî' protetlo cosi col segreto ln morte di picrrc. Ci fii
intuirc che in questc situazioni lraunatiche soltanro ùna
nadrc. un genilore. può decidcrc l'euranasia. pcrché solo
un gen,rore espicr:ì gìi inèvitabili senrimenri dicolpa lega-
r i  J ì  d( . r inu r rJ , : t ro rhr  rd\n lce un f i !1h, .  corne lù  su, t i r
ni: lì pcgsior pflgronc è ìa monc del ruo bambino. da
qucl la  non s i  escc nraì .



JulieÍe. hai preferito condi!idcrc il dolore solo con 't iàn
lasma deì luo barìbino e il cnrccrc ò slato pdradoss.ìrmcn-
tc il luogo piì) adatto. neì silenzio dcllà cclla. lun,axo oaì
giudizi dcl moùdo. anche perché Ia socielà î\eva aluro
con la rua condanna picna soddisfarione e poreva dunque

Ha prevalso il sibnzio, nclla sua fo.ma più nobile: qucl
silenzio che assurììe tutto al suo itìrcrno. anchc I'immobi-
lità dclla mone. Il dolore allraversa it silenzrc cd nnnicrrl-
sce il lolto. Il dolore cbc Ic donDc per st.turo rnrerrore.
sono prcdisposrc naturalmente ad assorbire c a conrcncrc.
a renere in sestazionc trclh loro psiche. CoÌne neì quadro
di Emile lriant. i corpi dcllc domc av\olre nel nero s in
cnrnano verso leffA. comc a volcr pcncrfarc nella ronrba,
J . : \ r i \ f n J u  r ( l l  r n ì r ì r J g r n e  p  r . r i c .  I  i n p r c , \ i o n r n r c
qualità fenrninile di starc ncl dolorc. di non scpararsene.
Ha vinto il bisosno di solitudine per proteggcrc it dìalo-so
nìtemo con PieDc. scnza subire alcuna fastidiosa inteÍè
rcnza: nèssuna vocc esrmnca chc spezza I'inlensilà del
rapporo con il ricordo di tuo fi8lio. Si capiscc cnc ra com-
nren\ ;nìc  l lc i  fàrnr l |ar .  I  d \ r (bbe aI Ia.o,  r r î  Inrn n i '  U
lèrnrari all elidenza scDzd donanddrsi perché una madrc
come te compie un lìgl;cidjo.
I tuoi grDitori € tuo mariro ti hanno ripudiàta. A lua soret-

Ia. la giotînc Léa, hanno d€Ío chc non esisÌeli piùl I \cc-
chi .ìnici sapevano chc non bisognavA parlórc di re. mÈn
nc a i  nuovi .  s i  d iccv{  che Léa era f ìg l ia  ùDica.  Ma poì
con' -eranú que\r i  due reni rùr i l ,  l  rmr)r rs ine Lh(  mr sdno
fdlla è di duc persoùe piene di fonì1dlismi. rìgidi ed anAf-
1èttivi, chè guardavano allc loro figlic piir come a dèlle
bàlnbole c non co'ne a dcllc bambi're. Diîani cri ru ad
occupartl di Lóa, a prenderla a danzd pcrportarla in un bar
confo(Èrole a iire ìììcrcrd!. a raccontrrìc lc favole (ll
ciclo e ìe \tcllc facclano daÍzare i loro chiodì d argenro c
la luna saìi!a piena oomc il vcnÍe di una donna), a suona,
rè ins'emc il pianoiofte. comc lànno spes$ lc sorclle
maggiori pcrché soÍo srare dclcsare dai geniori o pcrché
.ùme 1Fl  t t ! '  ca\ù hdnno unr  t r rJrspo\ i , / ione r r ror . r  . r
prendcrn cura di un bambjro.
Dopo quiìdici lunghi anni di carcerc. la bella JulieÍc. il
medico bìologo, rironra tra i rivi. II dialogo cot suo bam-
brno mor. ,  . ld  per  r ra. fonrr | \ . .  I  d \cnr( ,  la  r rnmrn,r f l -
cc. come li chirnralano le guardic. pcrché dari l imprcs-
stunc di essere scnprc ahrole, mentrc conràvi i tuoi passi
nel cofiilc trlangolare cifcoDdato dà ,nuri. rimcrrc picdc
nclla sociclà civile. 'La solìtudinc li tnale. la famiglia ò
iÍìportanre c I'uomo non può srarc solo . sono le paroìe di
qLrcl povero ispcttorc di polizia. il prino ad accoglierti.



quello con la tjssazione del viaggìo verso il fiumc vcnc-
/uelsro Or inoro.  ch(  s .  domdnda per !hc I  conìuni  rmrn-
tellino le fontAne, p€rché il rumore dell'acqua dia faslidio
alla geÍte. tucnlrc lui è alfascinaro dal fiume che sogna di
vedcrc. ìa cui sorgcntc noù è m.i sîata trovata. "in un'cpo-
ca in cui si €rcdc di sapere lutto" Per rinascerc simboli,
cament€ alla !ita. l acqua racchiude l elcnento base della
rigenerazionc. . . Lc lunshe ablùzioni in piscnìa rnsrcmc a
Léa, rianimano i sentimenîi didue sorelle che hanno pati-
ro un distacco lbrzato.ln punra dei piedi JulieÍe, hai ritro-
vato il ricordo dclla piccola Lalà. il suo soriso scnza qual-
che dentino. la sua manina nella rua, ed è per quella bam-
bina che hai deciso di tomare. Il dolorc indicibile per il
banbino morto all interno dì te. ìascia il passo. come il
fluir€ dèìì'acqua, al rirovamemo di una banbina viva. il
ricordo dl una sorellina. che si risp€cchia anchè nei voltì
dcllc duc piccolc fi-qlic oricnrali adottatc da Lóa. 'Non

volevo un t'Ìglio dalla mia pancia" ti ha conlèssato Ló0.
SeÍza conosccrc il segrelo lua sorella h. dimostralo una
solidarictà profonda essendosi inconsciamcnlc ncgata
ì esperienza della maternità bìologìca. Anche Léa. in tua
altesa, viveva giomi di soliludine e segnava su un dia.io
il tuo nomc c i giomi chc passarano scnza di lc. Léa, ha
r;apedo lo scrigno della memoria. e ru, in qualchc modo

non lr ser opposta. La verità deì luo gcsro ò cùrersa, il nodo
' i  i  { r , ' l r o .  e  J d o n n d î ù r d r a n ( l  ' L r o  ' r . e n , / . o .  n o n  J  p r u
r in( l  iu .d in  un !1r . rn1 L. rnre.  i l  ruo rur t i ,  r \ \ iere a
qucllo di Léa scilola xccarczzato dall acqua. Ed il runo
re di pioggia ti raccoglie conìc uno scrosco di lacrìme
avvolge! dopo aver udato a Lór. ildolore di qùeglì ulrirni
mo!ùenti con Pierre. Lunghi anni di soliludinc c poi soto
un isranr(  p( !  l rbc 'dre quel ld  \  oLc (hL '  d\  c \  i  imtn!ronaro
denlro di tc. Finalmente la bclla Julie$e può nlomarc a
vncrc. | îùoi amaci non saranno più soìta.lo i libri. i libri
€h€ per te. nei lunshi anni di prigionc. crano di sicuro
migliori dcgli uomini. Dopo avcni rinconlrara Léa rilela
con .abbia ai suoi studenti ch€ i libri allontanano dalla
vita, chc in fondo sono solo brcviari, perchè nessuno scnt-
tor. potrà penetrare mai l'anìmo di chi compie un onrcr
dnr. ! lìbri velano il dolorc degli uomini e offiono loro
asiìo. prolezione. Ncssuno scril$ potrù sublimare fino in
fondo I'csperienTa del dolorc. I libfi come i 1ìlnì possono
solo allevìa.e il doìorc umano. Diversamenre lx condivi
sione degli atTctti genera rinnscirc c lrasformazionì, getla
un scmc nel tuturo. E qucslo lu. Juliette. che sei madrc,
non puoiaverlo mai dimcnticaro îenDìeno nei lùnshì anni
in  cùi  se i  s ldta r inchiusz l r r  I  mur i  dc l  j i t (n / io  con i  ruor
slraordinari occhi liquidi e persi. .



Curare una retrospettila pcr il Tor'ùo Fiìm Festival è
l'occasione preziosa c unìca di immergersi totalmenle
ncll unìvcrso ùmano c aristico di un grande regista. Dai
primi impacciari contalli si inslaura sùbito un clima
ìnrcn\ù r  pan i r 'u ldrc tcr  cu i  sr  camrncrd a cammrnare Lon
il passo dell autore fino a polcrc coglicrc caratteristich€
dclla sua mcntalirà c dcl suo sguardo sìrì nondo di tulti e
sul Ììondo particolare che ìa sua opera hà crcàto filln
dopo 1ìlm. Nel caso di RonraD Poìaùski, autore a cui il
25" Torino Film Festival diretto da Nanni Moretd ha
dedicaro ùna delle sue retrospcltì!c. il processo è slan)
ancora piii potente a caus.r dcll imponenza delìa sua sta-
lura.  s id .ùmc ani \ rd che come uomo le cui  e\penen/e (

rragedie personaìì sono ìndissolubiìmentc lcsaîc alla sua
fanrasia. E' emerso prepotentemente il misiero dclla
forza che ha permesso a Polanski di !ivcrc fino in fondo
pc.iodi storici drammatici, ricende personali moho dolo-
rose. attacchi mediaticì di inaudita inteùsità Donchó fari
e parabole di grande succcsso iDtcrnazionale (ultima in
ord inc d i  rcmpo la celeblnz i0ne mondia le de 11Pldnl r / . r .
il îilm piu premiato della sloria dcl cincma insisnito
anche dcìl'Oscaf nel paese in cui lur non può 'nelrere
piede per alcune vicende giudiziarie tultora in colso). Per
questo per il voìume monogralico chc h.r àcconpagnalo
la pro;ezione di tutte le opere del grande regisra (splen-

didc copie prolenienli da lutlo il mondo comprese Ic
opcrc mìnori e eccenîriche €ome l€ pubbljcrà e i video-
c l ip)  s i  è  sceìÉ ìa ì inea dì  ìndiv iduàre neue parole d i
Polànski, proferne con grande Èssenzjalilà ncl corso
dclla su! cànicra, un pcrcorr) di autointerpretazione. l-l
l esperimenro è riuscilo rivelando quanlo il PoLanski di
oggi  s ia presente ins ieme al  I 'o lanski  degl ;  esordì  in  una
continuirà di pensiero e dì opinione (sul cincnà, sul
mondo. sull'uolno) che ò cvidcntc c potcntc. A dispctto
dei p€rìodi. dei lùoghi e deSli ambienti che possono
scandire la \ita del regisla in fàsi noìto distintc c divcF
sc il suo pcnsicro ò -sranitico c compatto nei decenni e.
come ha giusramente ossen'ato il suo produttore atluale
Alair Sarde 'si può dire che non abbia canbiato ssuardo
sulla sua operà c considcra allo stcs$ modo tutti i suor

Ncl  corso del la  grandc r iccrcA chc ha è stata 1àt ta per  la
r c r r ^ ì t e I r \  |  o r  l o r i r o  r n o l l ^  d n c L r r e n  ,  ' ^ n o  í e m ( r ' i
anche se a lcuni  d i  ess i  non hanno poi  korato spazro nel
!olumè (edito da Caroro Cincma). tìd questi un'intcrcr
santù inren,ista a Polînski chc dalìa omai sua Parì-qi
degli anni Otlanra rìeyoca la giovinezza alla scuola d'
Lodl in Polonia: ùn compcndio moho ùtilc al lavoro di
lpprofondinento del Torino Film Fesrj!aì.

di Stefano Francia di Celle

) ' r f J f . ,  F ' J n . ' -  d  '  c l !  !  .  t r a r o  J  ' c r " . n e f  \ '  , l e d i  d ù  "
Ronrn I'rnrDs|t ncl 26' Torinù rrìnì Fcr'vàl

SoPrr:
Mia |rÈÙos ir Rdr.z/4 3 Aròt (lr)63)

Ade l tmr
AdrleÍ B.odl ir ttlíarr:ú



FaGoYo Darts dol'Glan luollos"
ConveNzione con Piotr Kaminski

Cone sei f i.o dta scuolo cinenatogîafca di Lódí Cone

Per me quello di farc film em un sogno intimo da tcmpo. ma
ai iempi della Polonia staliniana le oppofunfà di entrar€ in
una scuola moho elitaria. in cui sli studenti godevano di
molti privil€gi, erano moko ridotte.ln piú c'cra unacondizro-
ne decisiva che giocava a mio sfalorc: Ic mic origini sociali
"negati\€": non ero nó opcraio né contadino...

A qùanto pare era meno importante di quanlo crcdcssi. Dopo
il diploma supe;ore ho cercato di cntmr€ alla rcuola d'are
ùammatica a Cracovia come atrore. úa mi hanno riliutalo,
Aìlo.a ho provalo aVanavia, con ìo slesso risultalo. Aquel-
I'epoca uno siudcnte della scuola di Lódl mi ha ingaggiato
in un film, il suo primo lungom.traggio: era Wajda. girava
PoAùhnp (G.h,rdz ionc t r  i . ,  l055)  Mr :cntr \n icmnrc n iu
vicino alla scuola, conosccvo alcuni shrdenti. lavoravo con
loro, quindi mi scmbrava meno inaccessibilc. Ma c'cra
anche un alro fahore, il Teato del giovanc spcttalorc di
Cr.ìcovia, da €ui prov€nivo. Lì ovcvo incontrato Antonl
tsohdziewicz, regisla e profcssore della scuola. un uomo
molto mondano, considerato un fewente amniratore della
cuÌnrla occidcntale. che allora era mollo malvisto dal regi-
tnc. La sua posizione alla scuol.ì, tuttavia, era molto solida,

pcrché era tra quelli che I'avcvano fondata. A volre
Bohdziewicz lavorava ncl nosrro tearro, ni ha notaro e mr ha
ingaggiab in un filn giralo dagli studenti d€lla scuola:cra;1
1952. Quando non ho prìssato i duc esani dlle scuolc d.ane
drammatica, Bohdzicwicz mi ha incoraggiato a provdc
qualcosa d'altro. Chi non rischja non otrienc n,€nE, mr na
dcÍo. . . Prima degli esami veri c propri a LódZ c'era una spe-
cie di esamc preliminare in cui iprofessori della scuola esa
miravano circa quatroccnro caÍdidati in dive.se ciftà,
respingcndo quclli cb€ non avrebbcro aluro atcuna chance.
Alla fine mi sono trovaro a Lódz con un ccntinaio di cleÍì,
per sosicner€ gli csami chc duravano dieci giomi. C'erano
proi€zioni c discussioni con divcrsi pmfessori su fitln che
avevamo visto, escrcizidi rccira"ione, di disegno c alla fine
un csame decisivo, davanri auna commissione. Owiam€nre
la matcria principalc era il marxìsmolcninismo. Ero del
lutto impreparato ìn qucll'ambiro. inammissibile, ma
Bohdziewicz, ch€ a quanro pare crcdeva nel mio ralenlo,
aveva 'ngaggralo una vera e propna badaglia con ì membd
dclla commissionc che venivano definiri il ..Èttore sociate.'.
cioè i rapprcscnranti dcl porere polirico. Ha vinro Ia battaglia
c sono slato ammcsso. Inutilc d;re che non .iuscivo a úcde-
re alla mia fonuna. Era il 1954, gli studi dumlaru c,nque
anni. sono uscno ncl 1959.

Chí ohro è stato annesso con te, qu.lt'anno?
Solo otto srudcrii, di cui dùc miei ex compagni di
Cracovia: Wicsla*' Zubrzycki. un inrcllcftùale caÍolico,
mollo cosmopolita anchc lui. e Janusz Majewski, archircr
lo. Majcwskiha finiro la scuolì c ha fatto dei film, w;esla\r
è stato espulso dopo il sccondo anno. (...) La scuola era
mollo rìcca, avcva più impiegari che srudenti. Si lavorala
su cose lcgaic dir€ltamentc al cìnena regia. scenografia,
musicn ccc. - ma si sludiava anchc sroria dell'artc, dclla
lcttcratura. Poic'era un organismo di produzionc, perché a
panir€ dal lefto anno si comincia€ a fare film. C'era un
piccoìo lcatro diposa in periferia, alcuni impiegad, clcftri
cisti. ma€chinisti, un ufficio di produzione all'inrcrno delta
scuola, salc montaggio, sdlc di proiezionc. La cosa più stù
pcfaccnrc cra che, naìgrado quesri privilegi, c'erd,o pc,so-
ne che non faccvano nientc:crano entrate nclla scuola pen-
saldo di volcrgirare. lìla rnesse di fronre alla realepossibi
lità di farlo, si scoraggiavano.

Coht'è posribile che he a Polonia del loposucrro, in un
prese povem e dewsroro, si Jbss? oeoto un lússo .lcl

È scDrplice: Lenin avcva de$o che ta tuîte le arii. it cincma
cra la più irìrportante per noi. Owiamenre la telcvrsone non
esisi€va aúcom. All epoca si prcDdevano qucstc cose aììa ter-
lem. per fortuna. ll porere si rcndeva conto pcdetîamenfe dcl
I'i porlanza cbe avcvano i film documcntarì e quelli di fin
zionc c c i teneva a crcare figùre dirigcùzìalì. Per quesra ragìo-
ne in quella scuola avevamo noltissimapiir libcÍà rispetro a
lutto I'inscgnamento supcriore, rìspelto all'intera Polonia.

tl
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Eppure, noú i Januva la mano agli esqninatori per
anúetterc soltanto í "Puù e lufi",
Non lino in fondo. al mio escmpio nc ò una pro\'a.

Perché la scuola ero proptio u LóIí e non a Varca,io!
Vaaavia em slàla disrruna e le autorita avcvano fictla.
Volelano il lorc cincma aì piu presto. dunque hanno optato
per la ciÍà p'ù vicina a circa ccnto chilomem che non
fossc in rovina. per stabilini gli studì di produzioDc. La
decr.rone cl'e írgurJJ\tì l s rola cra \olo una logrca con-
scguenza. I nostn corsi si svolgcvîno tanto sll intcmo delìa
scuola. quanto nel teaùo di posn o n€i laboratori "ufficiali".
I  rJnu i  mip l ion.r rn nrJrkr  che n Fres:ern imrusindL.
(...) v,slo che i registi crano numerosi, facevano lavorare
tutti gli àltri sludenli, gli operatori. i produttori come taU nu
anche come cosceneggiabri. attori. Si avela a disposizione
una quanlita norevole dì pellicola- Del rcsîo, qucllo chc si
prctcndeya da roi, fin dal pri'no anno. era una dimcstichcz-
/a assoluLa con lL lrrnirhc folografiche Si pas"Jlano seÍi-
mane là denfto. si producclano tonnellate di forografie, pìù
o meno nuscitei quelle di Zubrzycky c'reo dawero malfat-
tc ed è proprio in questo che si è làno bocciare.

Pa sú t1i ptuiezù,ú /í Íìln durante eli esani, supponso

chcJA.e$erù anch. pafte dei u^L Ma il rcpenoio cine-
natognfico le a Polonia stslinlana otu tutto meno ehe
appatsionanîe. Che cosa eiJAcevuno vderc!
crazic al carattere clitano delìa scuo la. vcdcvamo tantissime
cose. pcr Ia maggior pafe opcrc che. in effehi. tron rientra-
vano nel repertorio comune. accessibilc a tulti. La scuola
ayeva accesso aìla Cineteca nuionale e noi ci daramo alìa
pazza gioia. Ci bastavanempire un formulario e addure úa
ragionc qualsiasi per ottmere tuno qucllo che volevamo.
(...). In qùcsto modo la "classc" cinematoS.afica polacca
n.,n ha cono.ciuru lo 'res:o Folam(ntu roccdro per esemtiu
Agli sÙìttori o aì piltori, che soìo ncl 1956 o anche dopo
hanno scopefo i îrutti di uù dccennio dclla cultura occrden-
rale. Per noi Orson Welles. Kurosawa e lluiìuel erano nor-
fnalc anlministrazione. Pcrsonalmente appafcnclo al "cÌan
wclles", ma c'crano qùelli del ncorcalismo, o del cinema
soviclico dell ep@a croica. Un compagno che ne fìrce\a
panc. Roman Ha.jnberg, diccva di averc vislo Cri?par&i- lit- il.
- tit. or- Cdpae.r (1934. di Ccorgl e SeBej Vasiljcv) venti-

L'atnotfera de a scuola in quegli anni è enùata nelle leg-

Non senza motivo: em vemmente unlca, un rnsieme dr crr-
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Brrrer Clark in aùivPr Îhit

Ronxn Pol.nski e Brrn$ ( llrk

Harri\on Ford c Roman Pohnski
du.snt. la l{ror,Tione di /ru,tt.{1933)

Sldre Rorc . ìIrrc€llo Ilerroitnri

Sharcn T.tr Roman Pohnlki in
P.tfarore no, r'ordmi sùt o t' (|ett1

costanze straordinarie. L. scuola cra un encl.!e. un orsi di

td le pol r lh . r .  cu l rumle.  Inr( r rd"  fenhe a prnJ qÙ( '1"  \ i

regnrì\r turÎo meno chc h pace. se cscludiaùro le eleúc

lezioni di marxisnio lcninismo. lu(o converleva \'erso Lrn

unico iine, la fomaTione emcacc di rolèssionisli Lm

I'unico criterìo. anche sc. pcrsoddislàrÌo. bisogna!a chiude-

rc un occhio sulla fomra. ln\ece dì .ndare a lerionc, gli sltr-

deùrj pass.vano spesso il tcmpo nelle salc diproicziorìci poi

c 'cra la  scala,  un 'cnoùre scala in  lcgno l 'ep icenl ro dc l ìn

sùìùl'À. Si dict che iÌ tnlenu unà!!o del dopogucrr$, lî

scuoh policca dì crnemr. sia nata su qucllt scrla. gmTrc î

cssa. Pe. colnplclarc l imtragtle bisogna aggiungerc chc in

fondoal lascala c 'eraunbar Tutu lar i t .  de l lascuola sr  con-

cenÍala attonro a quei duc poJù e se a utu

c'cr. una prolezione cosa che accadcvr Drono Fnnrentc

gl i  assenr i  b isognaîa cercar l i  qù i  Sibere!abina.  s idrsct r tc-

va. si litìga\4. ln conlinuaTrone.

\ton .etttiwte ila*-ero in alc n úodo la t tcsc .n d?lla

Sì. oraiamenie. C'cràDo i co$i di politicizTaTione. Pal1ec!
pa\amo àllc cserciÌtìoni rnilirari. co erutri Er.ì ilpcriodo

in cui te tbp-e impcrialiste flepara\ano la lcPx Srcrr:r
mondiale- come è nolo. La noslra \isionc dcllafte era condr'

zionala profondamenre d!ìÌ ideologia circoslaîle Si discLrrc'

!r scnza sora sulle viltù della'5ostan7a' e sui vi7ì della
*tbrnra . lislo che il fonralismo cra un peccato imperdona

bile. ^!c!Mlo anchc ùn dèhtore ù11o pcr roi. un ccro

Czdmccki. di iuùcsta Ììenoria. con cui il m'o rngltor com

prgro dìquellcpoca. Andrzci Koslenlo aîevaaruto qùalchc

seccaturr. Lo stesso Czarnecki, come spesso sùccede. è strk)

coiDvolto neìla libcralìzz.tzidre nel'56 tln allro lrpo ùro lo

biz ro or Arcl. compleianìenrc posse.luìo dslf ideologia.

È lnrno in nìanicomio due vohe. nìa lìl rironro. ha ripreso

îfîl\,iillan1èllÎ. Li sux anivitiL. lerché a!è!À sofcrro per lù

c,rùsrì l lla fir1lo per suicldarst.

Co c si è stalîa Ia .tisí.lel 's6 tt scuola!

t,n po comc ddppenutlo. si bruciir\ano ìe tesserc del panF

ro, si soro presi dassalto i dossicr segreti dcl seÍizlo dcl

p.rsonale. Iontt di ìlarirà pcr !iomj ll capo del pcrsonale c
( .  u r " . J < d r . L l r . r r ^ - < ' p u l . d b i l e d e l l h P o r " \ \  ! i u n J r n ( n r "
alla nrcnsà: etu il poslo perfcno per lui. ave\a rovaîo la sua

Dr trrr tirn dill Romrn Polanlli Jè tàisajj núi. du ùhrb \\illei'
- \ \ JnÈ \úc t r cC in imr  .  f . l l : -  ì 13  d i cen ìD t  I 93 ì  Pp  ì 9 : l  r r r  i ng l e$  r

tì.Nrl CN\n, 13 Òn dit. Rùún l'.Ìàs:K lnt niè\\r. l.$$ !$\cBú!

Pr.$ ol \f,5jritr.pp 9i 99 r
TBduzk',. 'i i l;cdcn.r \dl
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Uno lcultrc pmlessiorista .lello notizia stanpata assesta dtl
un giornalbîa itl eùa -con il qwle ha aùiato un petsonale
scambio di teEi di cturuu locale per conptulata espeie -

2o in contto4niîa una lerione su a Ai{tîa .lístanza .
que u chc chi scù,e .loe neie& 0a sc. Ia roti2ia e le peF
sonc onvohc nùIoht Scset oppo vi.lno non to puòt s.i-
verc un buon qEq se seí ttuppo distante nùùdq penli il
pathos in niîura del enpatia, na Epst! lhi@e e Ia ragio-
ne.l.l titolo ariwno solo nel bel nc.zo de a sîona.
P: Una giusta dista% è eche quella tra le due paúi dcl film.
chc raccontano il passaggio da una iftazionale, ìntensa storia
d'amorc alla cronaca dì un delitto e di una indagine. Persino
le condìzioni clinutiche sembrano partc€ipare: ùn sole deci
e o Ia pioggia scrosciantc accompagnano l'incontlo fra
Mara c Hassaq ma dopo ritomano la nebbia e i divelsi gradi
d'ombn. fìno al buio profondo.
E: Il filrn si apre con l'irùnagrne della protaSonista chc affi-
va a Concadalbero, una localita qualunquc del Nordest italia-

no: Ma.a è la supplentc dclla maesra €lementare del pacsc
costretta da uo starc difollia scnile a lasciac il ruolo dinrtta
una vita. La giovac donna scendc dalla corìera c sr awra
col suo slacciato cappolino rosso, un bagaglio neanchc trop-
po grandc che sr trascina da sola. m6rEndo una serena sicu-
rczza di s€, lo sguado dritto. apc'rto, curiosoi wla bellez"2
chiara e incquìvocabile come una 8ioÍmla di sole appunto.
Nellc scene che t€guono del sìstcmarsr oell apparamcnb in
affiîto, la cornmicazione dirctta e gentile con utte le p€nonc
chc via via incontra, il linguaggio del corpo e il linguaggio
rcale della donia, delineano una persona esrovcrsa, priva dì
schcmunrre o di rcticeùze emotivc.
Pr E spontanea" come in quclla scena bcllissina in cui parla-
no della comùnicazione tra lc api e lei ridendo dicc 'è ronan-
tico come modo di comunicare... si toccano!". Mard è una
donna libclB e scorosciula. che viene da tuori e che conlinuc-
ra a viaggiarc oltrq è un'immagine ouova, rcsa benissimo
dall'inlerprerazione della Lodovini, senza pcm dimenticare

tl
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origiDì c roligioùi o colore deLla pcllc: dovrebbe essere und
1àccenda esistcnzirlc c dil'ìlordi interni. qucsti sì prclòùda-
mcntc di!crsì. che spcsso ci rcndono incompatibiìDrcnlc
distanri. nra chc rnche possono ùnirci, perché è neììa divcF
s1tà chc sta turto il lìscino. non ncll'omologarione deglì
'ugual i  .
l :  D. l .nnrnrgnrL Jc lh donru err rnca (  l ibL 'd.  pr ì* i l l r ì ro
àll'inrlnagnrè dèll rnnm stftnjcro cbe si conquira una diflì
cìlc libcrà. EnhDrbi sono oggcfti del desideno. rn una
comun iú blocertî. rollocata. slereolipata. c quirdi potcnzial-
mente aùìoftà c rcprcssa. Mara e Hassan osrentano la fonunr
d un lcganìÈ d rmore che scardin.ì I'ordine socjale e sotrue
così gìi oggcni dol dcsìderio ai desider.nti incap.ci d'ammèt-

L csîrNùcr c lo strîniero sono cosrrdti a dimostffe semprc.
in anticipo,lî prîprirì ìúegrirà e addiriftura ùna statura ìnora-
le più clcvala degìi lutoct(ùi. m! i ìoro lxLon e iloro princi'
pinon devoro nìai csscrc riconosciutì esplicilamcntc coDrc i
loro, se risùlraro posiri\i cd apprczzabili sono considera! ùì
prcstio dalld conrunilà ospitanlc. ùn riflcsso deììa civiìlà
locale. Lc sccnc dcl lilù dove sì racconlano baùrÌi a!!enr-
nrnri di sopru$ c allogrn,ì contro i laloratori stranrcn. lo
srfuttamcnio dcgli nrDìigmli. come la fatica di \'lara a non
cadcre nelle rrapDoìcdclh n lizir che l aÍomia e deircniali'
\ idi scduzionc chr nrsislentemcntc lc \engono ri\olii. sono

ll pr.giudilio è sorrano ncllc rclazioni sociaìi- neìì i'rerprc-
la7ìone c n.ll applicazione delle regole d.aatc pc'r il compof-
tamento, siaordiDlrfio sia slraordinano. ùtîi igìonìio dilioù-
tc ad xlvcninènti cccczi{rnali. L àmore e la mone di Mar.l
sonocasic lùrorosì ,dì ronrpent i .daiqùal i Î l rhalaconruni làs i
dili'nde e rentì di orgrnizzarsi rccitando se stessa sccoùdo
uno scontrlo copionc
P: Lo dìcelo all inizkr: iÌ iìhÌ ò conr dì!iso in due. anchc sc
ben amrlglìDrìlo. Da un lato c ò la sponìrlllenà inazjonale dcl
rapporo d îDìorc c dei luoi due proîagonisri: dall'alrro c ò
quella che chranr) lî socielà deì profifto e dcll'approfilto .
Inqùcsr'uìl;ùr. ruuo direDta ùn ossctto da compra.e. da por
sedere. da scoparc Lî moglie sì sceglie su un cakìogo on-
l in(  d i  donne del l  l l r .  h  Junìp id((n/a d i  Drr  dnnr .  ' i  ,  ùn!
pm con ib ig l icr r id iun \ i .gg io a Sham El-Sheike pers ino la
nconoscenTa sì puo cspnmere solîanro a suon di qùattriDi...
(-_osì dilcùta tLrlo banale. nonnalc e dietro. a \oìre. può
nascondcrst Lr \rolcnza vera: sotrattulto sc s realLza, pcf
csempio. che la lrsttì diaddio aìcelìbato rapprcscrd l'uh;Ìa
possibilrà di èssèrr libcril
E: h'qui. irì (lucfo coaccNo di viccùde e llcenduole chc
utla sliì/a dì giustc dislanzc da calcolare brlzino all'occhio
dì Ciolanni. il giov.ìnc siornalist! in prova. e all occhb dì
chi guarda i1 lil|l: cos'è rlmoralc al hnùc dèl rearol' Cos ò
ohraggioso pcf la liri c la prilacy di ùna doma: spiarì.ì di
ì r ' ù n o ,  d d l l c  I ì r ì s r r ( .  \ r h . n r ( m e .  m e r r r c . i n n i r . r  o
guida pcrslndn. o oiììile palcscmcnlc un.egaìo indebiio.l{
ccna fuori. h \acan/a. l accondisccndenza su una lmnsaTlo-
ne ecoùoÌìicr. lc rtilc dcll auro. un braccialc d argcnto con]e

Conrponaùrenli chc lcndono ad un limire sensìbilt. qùcllo
r r . i . .1 î ro . r f iùmú dl  de. ,de"  o L ù i (u.  qu1r ,J , .  r  JUnr(  ' i  r r .
nrutano da tentato approccro sessualc iì lentah rcl.7rtlc .

conosccnra, confidenzi c riconoscimcnto dcll îltrol
Sc il mgazzo non avesse spiato le erÌail rra M0u c la su.
rìnìicr inlidiosal Sc qùrlcuno avessc dnclrc qLrclla nottc spia-
r . ,  J i l lc  f i r r : r r (  Qudndo n i - . { rJ*ere c t ( l . t /x ' r r r  u  |  (orn-

porlînìcnti realidivcùla omission. c colpa in una comLrniG?
Sono turc queslìoni di giurà distanza.
Pr Per mc la più girsta c sana disranTa ò prcpio quella cfic
c ò ncl rapporto donna uomo chc. per dirla con Vassnno
IaSidi ò.oalmeno dovrcbbcessere. r.!liz.rzionc di idcnti-
tà . I personaggi di Mara e Hassan st.ìnro pqrrio a dimo-
srr.rlo. anche se poì il regina MaTTacntuti dccidt chc qùcslo

.u ' rcr i  lùru la\ r ra. re ' .a .  nspe'  lorur 'd  nuni \ ( ' , ' t reco ' i
Mar capìscc chc quell uomo ch.la spia sono la pios€ia- ìo
lì perchó la desìdera. Hass:ìn capìscc chc sc dnri da\ \ cro una
doDna dc\ ianchc sapere ìasciarh andare. Mar.ìcucina llcous
co{s c si veste da odalisca. Hassar rccit.ì per ìèi i lcl\i dì unù
pocsizì araba ("come an;na inseguita dd oDrbrc, aspetlo trc
nuDtc chc il solc arívì ) e lc rcssla un braccirlc prc/ioso,

chc sc úon 10 tienitu. DoD lale rienic"... È comc sc cntranr-
bì rirrovasscro h proprìa ìdentità. scoprendo qucllî dcll altro.

hrdîga do sulla ,noftc di Nfara. (iiù{ùùi nreltc*ì a fuoco
iDlccc unr... ingiusta distalza. quelìa chc vicùe dalpL-siudts
/(). daÌl ipocrisia c da quella in\idilì che dnènta înîflèllnnà
c che può am\ are a uccidere pur diannieDl.r,: ln lilrlilà altnrl.
Sarù prop.io ilsiomali$a nì crba. accanron.lndo pcr Lrn.nnno
i consigli di qùcuo scnior a ìnchiodlrÈ l a\lù:.ìkr di llìssan.
un ditènsorc d umcìo chc non l ba nrai dìlaso. nìai supposk)
irìrnccnte. prctcndcndo addìùùf,ì d.ì lui una conlcssione per

onricrdio passìonalc: ALlora. pe. ìci dlvocalo. ìa colpcvoìe1-
za o l innocenla dìpende dall'ctnia deìlc pcrsoùcl .
E: E intcrcssrnte anc|e il comnento d i ( ìrcvînrìi sull asias
sino. al.refalo quasi due annl dopo mentrc in cîsu llcnc utì
lìglioleho h braccio: scnbrala chc rspclltrssc. quasL fcr
lîlarsi la coscicDzr...". Una îrasc come qlìcstA dicc urlla la
crrrciîlc diftìcoltà di loler comunicuc un lfîlto d uùunlla
dell assassìno seùza pcrò che drenti uDa scLrsd. o che possa

csscre inrcrprchro come un'indulgenza chc non sipuò offri
rc r qualcuno cbc lÌr ucciso. non si ò cosliuirc. hl| occullato
il cadarcre lalciendoche\enisse ìncolpaloun ìnnocenleche
poi si è suic ato in carcerc. Lmàri77are l îtsassino signifi
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Prolo lrro

lr 0lú8to úlstrur
I ì cg i r r  ( . r lù  \1 . , / / ! .uh l l

Sccn.ggirlùr: (.rlù \fJz.,cutrli. l)ori.nr t c.rdciì. \lrrco
It.ltrrrcllo. ( hudn, PiLr\î.ri

llodu/itnr.: 11)07. f dùngo lìri ( itrcùrr

ln lc rp r . Í  f r inc i tn l r  ( i i ( i !nD i  (  rpo \ i lh  ( ( in \ rnn i l .  \ Ì ìnù Ì l
lh l i cne  l l l ù \ \ r t r ) .  \ ' . l c i t in r  LoL l . \ in r  ( \ l !n , .  I îb r i / r r
l].rrnoglnì (Vùri/io Ilcnci\cgnit. ( jiu\ctpc lìilri\t(n ('\nr)\).

ca non ,xmo un nìoslro. o\!cn) non ùnLro\crc. non cspcÌ-
lc ' (  1 . . . . r 'Lr . - . ,  , r . ' l rJ  J( l  r r r r (  , t . ,1  L.ù. ( ,1, .  r  !ùr  . , tnJn,(nL
pr(J i . r lndol i  pcr  lòva.  a qualunqLr, rcoio. . l ( l i  l ì ror ida or-
dinrr() r dcl rrúg'hilr. ,\nchc qLrcsra Lr ùD'r tìrccc|da di giu,
slr drsun,?r- driììcilc da prcndcr. c ù ll('rìcrè ltr chi ti tl
mcsticrc di scri\ crc nori/ic dicronncr ncrr. ùu irnchc pcr .hi
lcr i \c  oùan/ i  o  crca inùusi r ì r  l ì lnr iehc
P: ,\ tr(ìrosilo. nri k)rna in mcntc la \ iccnd{ rrr$cr\arc rL
l ì | ì ì .  quclh dc lscr i  lk i l lc .dc ic i rn i .  chc. ! isec suIa coscrcn,
/ r  d '  G'ù i rnnicoÍ ìc  ! r ' ìa  sotu d i  d.p is t rgg!) .  \or  no\ctn-
do r crcdcrc chc IIàss | possî r\cr uccjso ìi donn. túÌ|ll.
ccrciì dt co'rsidcrtìrc liì plaùsibilirrì dcllî lìtli. omieidiì. dclh
rrìoslrL'o\iriì iÍr,,i( .|t. collcgiìndob xìl(, rconosciuk) scrirl
killer cfic nùssucf ca|i ncllc ncssa /orr circo{tmlt. Si
do\r.ì rcndùc conro. (ìi(^rnni. chc n.n ù ncll iÍa/(D|lc
chc sl.l h Ììoslruorjtiì. rììa |.ì rrlr(rìalo coùnorlrDrcr() dj
chi riescc nrolto irhihììcnlc. n,Ìscondùc ìl lfupri) dctilk)..
E:  \ . ;  r i l (n i  d j  codr  s i  r \  \cne i l  pubbl i lo  chc ro| ]  $r ìo sr . rc
L.{nr ' . \ \ (  \  r , l f l / (  \ . , !  i  :u ì inrJ l i  r ì , 'nr }  1Ll  t i | |L  (  r ln  (
sarcbbe | l ranchc dr  c i ta  x  lcsrrunci t . ì  a  f ì l l i  \ io lcnt i  re i ì t -
DrcDtc ireeadLur sù rsscri llnuni. in qùîfl(ì il richjan r qu.l-
lo lhc srcctd. conljnuirnrcnl,: c dcl tuno prksc. Il rìspctlo
dcsli rnnìiìlj iìpparc spcsso colìc n,ì rfîsl /ìonc det nìancr,
ro nspeflo pcr ìr niìrun deslicsscri ununi. Quclk) chc non
f l , r {  r rnr , . ( l  . r ( (c f i .úe l r r l  r . r r . - .  r . r r i  \n( \ i '  i ' .  t r ! { ( I r , r .
nro rugli anurali . pcrlìro su-qli ,Ìlicni . o\\L.ro su xhrc
lònnc di \nn sconorci![c. S{n:n]o rìnche tini dcll. slcssa
nulen.Ì dcr $sni- o îltrinrcnti non a\rcDnÌo irncntalo il
cmcDìa. nriì pr'r srmprc rcs :rn]o annùalj chc olrrc n sognarc
d.s erîrro c Jgiscono concrclîrrcn(c i ùn csistorc \utncra-
br lc .  \on s j  escc dr  qLrcno \ incob d i  spccie in  r l lun
nr(xk)  Alcuni  d inoj  pro\ îno.  scr i \L ìc i  i l lor rxr .
P: Pcr nrc In nostra ditìcrcnza drgli xniDuli $.ì rurl.l tì. nctl.
nonr cîpaciti di ;ùììa-unrarc- di sognrrc. di cssrrc croL|li\ j:

s l i  în innl i  non f : rnno n icnrc d i  rnur i le .  Sl i  csrcn L| ì ìant  In \  c-
ec si. I: qo$to \ irnc drl fuIo chs noi bhiirnr) il pcnsicrc
non coscrcnrc. chc sc ri a|lìnìrln ci pLò rcndcrc s;rìrili .(ì rìni,
nù|1. L tìnc. h lcrÌcranrr . il cincnú rircconlino lî rc hiì li -
. l i 'n ì . , rJ"h.  \ (  r { r  lJ  r ' .6 t^r . , r , r \ ,  ' , r , ,  r r r r  t r , ,  r .  \ (n / .1
pfu tònd irì. 1-d srn t r,r ./^/d,:( ò tiflo brnc. ò picno dr inrnlr-
rmi ehc supcrxno le duo (lrnìcnsnDi dclk) schcfiìxr cmc|ìa-
k)grrlìco. chc \anno I di là c piu giLì. tìccndo scoprirc n chl
rLr ' (h i l  r ì l i r  k  J  Ì (  Fro ' r (  n  ( r ì r  nrónnJ.  J  nÍ , r r . ' ! i r ì r .
sr dcìÌiì sl()rix. Un buon ,ìlm riescc I dirc nntro.l . dcl
rìosrro rconsc|o. pcr qr'cro ùbbjarro scelro a4 !ir.1/d
./ivd,:z pcr ptìrlanrc con EIDOS.
E: C a Lror sccnx crDrco con la qurlc scogtiamo di chiLrdcrc
iÌ diakrgo sul lì|lì: l lccchir Ducnr arìÌrauirr. stcgtllo k)
/Ntlcronc elrc scorrc da un spondî all nlrr dcl Po. sli\olì
{ . l l  x(q rJ  , l i  n ! r ' ( .  - . l ró  lo  s ! , r . , rJ , ,  . ' l r , rnr( ,  Jr  r ,  r r  |  ( '  L  1
l.tduri dì Concndalbcro riuniti a tcrc-qgirrc il lic clcnrÒ di
unr r'utur.l nasci(r. (ii rnnj lascii prsstìrc. non nc 1à un|
noliri.r pcrché lî -{iustl dìslìna ò.nehd jlprdorc Dcr ìr sonc
c il rjspcnoso ilìito pcr h donùtì chc ò nrln ìr nìtìcslnr da

\ r t r )  r  \ rNLr  r r l  1 ( , - l )  \  r \e  ú  r \ t f , , , r  l l on l  S . r iu r  !unr l  .
n . ,c r r l . rc rNr ( l  l . r ro r  rh  t , ro l i s  oùr  !  .A \ i { . f r .  i l  \Ln t )  l I l  ! , i '
f rbhhúk i  L  r .n ì r i / r  / /  fu r l , / r  ( , r , : ' , ,  r \1 .  n .n . Ì  |  d  )  e  / l , / ( ,
t r )  J r t  r r ,ù )  t t \ ( , t  \ c l l . r  L l '  lhA lo \  |  n  l ! . .  1 ìN)Lo !où  ! 'nL t re
' r \ l l ù ì t . ) .  l r  \  r lo l f  ( |  nor \ i r  1 ) , , r )n t  |  , rh '  t cnn  \ f t l i ùc  l r  r r i l / '  I
c { l .  r f t .n r  u \ . i r . r  l . ì  \ù .L  r . r . !o  l J  ( lL  r . , . r . r t r  / r , / , ,  / (  r r ì , / r  \ . f r
| r r  per  i  r l l r  ( l c l ln  lh6 l , \ .  c l r r  rn  fo fh . ,ù rn ì rù !  a  r ' . \ . i . .L l t . r
ìecondr ( l ' l ì , l re  s ( r  \ cÙr l  r lùo \ t r ( ra l1 , t  t t ta l \ rL .  I  rn  t  11
\ . ! , ' )  l r l l , t  111 ' l , t lh t . l  t  t l . , , r l , / . / /d ,  d ' r , ,d  ú  j l t j kn .  ( l  un , ì {1 . '
r r r . ( t r ì l r  J r  / r , / r ,  1  , r , , / ( ,e r l  u r r  r l . l l .  In r i r . r ! rnL  I  u  h r l i r  .
den ì r  Ù. '  l tu rn t ,  l rú fe  ùùr  r f  r . {  ì | ru r "  nL  ,en i )  t  ( l i
ù \F . r r . f / r  Lx  \ . r l1 lu rx  J r  l , . kno  l / /o  r i \ c i , '  ù r  n l Ì ,  r rù ì Ì1 ' t r ) .  I ' i
r f l l r r . ì . . k n n o .  l e n r ( ) .  r r k r ì . : , , ù r .  n r k , .  r t r r  r  r l  o \ f .  u n
nr t r r ,  ehe r  \ , ihe  r 'u ( i  r ^ i  nn !  ! ,  ù r .L  t ! l \ . /o ì !  l ' . ,  \ c . .e l l ' ! l
r ro .  rx  o r .h r  r I t r r1  .  ( ' r chL  L l ìn r \ r .  h  ì ì . r rcnr i  .  , r \ i / r . rc '

l . t  \ '  ù  \  h i t | t rn  r4ù t ,  t t , r t  ù r  a t1 tú t i r  \n l l  tn tna . :h  l i
t ta  t  n  n t t ^1)  t . \ \ )  r t  ru  nJ th t )  \ t tù1 t \ !ù )  I  n " l t r ^  \ \ t .nL t11

t r \ \ t t1  t ( tú ) l t  t iùù ì r '  . l t t  r l r ,  \ ^  \ ru t  t )o  h tù tù t i i  ] l tù , ln
Dr) \kt ntù tlrt h^n1rt
t a . , " . , .  t r ,  \ - l r r r  1 . r r . "  , . , , 1 t  t  t t .  . \ t . L I . ,  , . . t , 1 , t .

h )  \ u l  l r " t i r , l  t l . l h t  D t i , t  t l t u  l t ' , , d l t ú t  t ùo tuh ) \ \ i \ , ( r l , t r )
r r t , ^ t n ) .  t , 1 )  t l  t r o  t ' ù \ \ 11 ! k )  r t n  \ t , t  r ' 1h r  

" .  
\ ) ù i .  & l l t , r .

11ù1  \ r  11  t , r ' t h r r o  t nù rn . ,  a l l t t  t \ r r n t t , ,  l \ ' n r i t ! . ' t , , t t t t ) h r l
L , / , , , . ! /  r / . ,  t , \ t . t :  , . , . . t l t t  L  1 ,  ! r r "  \ ' - t .  t , . ,
lìtr) n ^rt d\r') \qùtú). t,riùtu tlt rlltR
I d Inrìn. c r ti rrr. !]ie eonìe il bùoù lu\nlrrì
I  t t  na toùù !  h ,ùon ' r ' \ t u  t un " t l t )  r t , ì  \ I t l ù t r r , )  l < t L i t  l t

I  l i bn  lh i \ lo$  l :d i l r i k  R isok  l  r ro \  r  rnc l ì .  d i l
Lc  S t , r r .  -  I  rh ru i . r  l l i { !n .  \ in  ( i r ( l ( ,  l ( \ co .  ì?  l ( )  rx l i5 l
Ron l r  sss . l c \ l0 r i c . i t
()ptùI. on l!1e hrlp:/Ar$$,ibislios.dilriccri\ol'.it
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cosa c'è dentfo e tuon ì'es'stenza.
cosA c'ò dopo l.ì vÌlrì, com€ albergano
in noi i senlimenti fondamenîali dcl
dolore. della gioia. della paura. del-
l'amicìzia, dcl dùbbio. La fruizionc
d€lle opere, delle immagini che scor-
rono richicde al visihtore-spellaorc
un tempo lungo (16 minuti. 30 minu-
ti. 130 minuti). non perché le sequen-
ze del racconro siano scandile da ùn
classico ritno narrativo filmico m!
pcrchó Viola Dtcndc catturarc I'aitcn-
zione dello spetlatorc con molta len-
tezza. vuole arrivare in profondità,
desidem che il contenuto emotivo sia
distillaro secondo un rempo diveGo
da qucllo del visitaîore che in una
mostra consuma le opere secondo un
tempo siabilito dal vis;taiore sl€sso.
Le person€ d innanzi alle inslallazio-
nr sono assofle, ognuno e concenÍaro
c silcnzioso ncl scguire lutto il vidco.
s'intuisce che si stabilisce ìrn rappor
to immcdiato c personale con il con-
tenuto dell'ope.a. Lo spettatore è

anche spaesaloi
''Spaesando lo spettatorc, lo si poria
tuori dal mondo. collocandolo non in
una passività ineÍne, dove non sì lbr-
mùlano domandc. ma al contrario in
urì luogo dove €gli possa meditare"
(Cbns îo\|seîd, L'arte .li Bi noh,
Mondadori).
AIla mostra ,ftD,i 1,renoli di Bill
viola a Roma (21 ottobre 2{l0lì- 6
gennaio 2009). curata da Kira Perov,
sono srarc prese ate 16 installazio.i
video: 'Un viaggio creato per chi è
alla ricerca del Sé" (Kira Perov). Un
percorso chc rapprcscntì il corpo chc
è disponibìle ad essere bnciato o
annegalo per poref monre e nnascere
e rinnovarsi(De Crossing). Un corpo,
un Io chc nclla propna solitudine, è
immerîo negli clementi fondamcntali
della nanira: acqua, foresta, fuoco.

Il Sé nascc c ritu$ce in continuazione
(D?palt/ng ,4rgeD. Non solo Visione
cVisionaricta di temi etemi mà anchc
il sottilìssimo c particolare indagarc
la nascha e lo svìlupparsi di emozio-
ni: il dolore, il ridere, il piangere, la
soffcrcnza, la gioia \Aninta

Ap.3inr 48 c ag: Thc crNring (i99ó)
soprs: Ponîormo, Visitatom rÌ5,23-1529,,
Nell. p4lrr. f.nco: Tne greting(1995)







Dolotusa). E arte contemporanca
quella di Viola lna allo stcsrìo iempo è
un'are chc si rifer;sce alla sbria del-
l'arte cìassica. rinascimcntalc.
h me Grceting I'aùtore si .ifà a
Jacopo Carlucci detto il Ponlomo, chc
dipinge h nritúione nel 1528. Brll
Vìola raccoolando I'originc di questo
suo lavoro vidco. afcma che il tutto è
scahùito un giomo che e6 in sùada a
Long Beach e, vicino ad u.a cabina
lelefonica, ha visto duc donne che par-
lavano. Ma poiché lui era in rnacchina
con i fincslrini chiusi. non poleva sen-
tire ch€ cosa si dicevano. Poi d'ù trat-
lo unadellc duc spalano Ic braccia e si
stn.sero con alÌetto. Dunque un ep6o-
dio vislo in shrdà si scdimcDu comc
imsinc nclla nemoria di Vioìa cbe
ì. sesuùo rilrova que, geslo, quel-
I'evento. nefla nsituzione del

q

Pontomo. C/pcriflc e un eorsodro sim- 4
to In 45 secondr, e po' ,rì.""",t. in *''

una dilataztune tempomle che lo tra-
sfoma in un'azione di 10 minuri.
Ciascun altimo itrfinilo di qucllo svi
luppo è una monumentalizzazione del-
I'inconlro. Viola non racconta
Ponlormo, nó raffigùà lc duc donne di
Long Bcach. ma convertc una sua inta
ma. personale, irmppresenlabilc scnsa-
ztune faccndo app€llo a quella memo-
ria €olletliva, qucl lùogo comune visj
vo c riconduce un occidentale a ncor-
dúe la nsituzione di Mana ed
Elisabetra come immaginc cmblcÍÌati-
ca di qualsiasi incontro (V(ìmvano,
nsioní Ana.lhnene).
''Nella cullura di ossi, una delle sfide
maggiori, necessa.ia e urgente dal
punto di visla politico, è comc portare
lc facoltà analìtiche a influi.e sul lin-
guagsio tisjologjco e pcrccîtivo del
l'imaginc, chc è un €vcnto e noo ùn
oggetto, in connnùo mutamento.
vivente e in c.€sciÉ ' (Intervisla di Jorg
Zulter a Bill Viola. Catahgo della
Mostra, ciunti). .

litod.l|l nostr. di Riìl vìola:

r.ùltdrl c.t.nrgo drll, norru (Ciùnti)
l"luo dcllc tjip6iziori, Ron!

Sotrr: Bill Molr. Kira Petur
Nella prgiN r litnc6: ob*nrncc (2002)



ffimru$mm ffiffimmrffiffim$m
m *$ nrwtwrm srÉmmrnmtms.m dmlfr'Srtg
di Renatà De Giorsio

Iou isc Bourgeois t  una ceìebr t ì t r
sculficc iiarco- nrrrf i.ina appf()(hrr
rccèDtonlcn1. al \,fu:co dì a!po'
dimonrc con una grîrìdc Drosfa ani()
logica. h prilnx in lÌ.lia dopo la .on-
sacraTir )ne a l ìa Uien| l . le  d i  \ !nc1i .
dc l  200- ì .  t  a  sua b i ( ìg f t ì l ja  anis l icr  s i
s\ihlfDl\ fi pNht r^fpr di trn l)trror-
so chc hr  ln ìz io ncgl i  s t Ì rd i  accadcnr i
c i  in  I  rnúciù-  do\c nasce nÈl  l r ) l l -
n.ll cùùg.azioùe r \t$ \'ork c Dtl-
ì l rcor l |1r  con i  s 'ùcrL is t i  inn igfat i
neglr Sllres fino allr scelta della scuì-
tura conrc linguaggrì cspr.ssi\o prc
\ r lcnrc c  r l l  nùpcsro in  una \ rcr i -
nìenrn/ronc penn. , r . f r . ,  r rqurùr , ì  .
pro!ocrror ia .  I  r icof t l i  de i  pr i rn i  . ì fn ì
del l ' ìn l in / ia  e dei  ger i ror i  .eraurd( !
r '  d '  Nrvz i  haùno d l l ' r \crsalo coù lc i
Ì-ocearo conrinuando a ossessionarla
pnmd conre uù nrgutìribrlÈ m.ììalljtì
de l l  . ìn in1r  fo i  conrc una Ìnat icc inc
saur ibì lc  d ic fear i \ i rà  dolenle e srnr '
ni.c: litnoqucllo th. t,.du.o i i\t)ì
rtto dlltt ùtiu i,ilan:id rh. ?.rùk ùt,j
hd 

"Ltì t).tsa il sùa:utúft rktgìto il
sa. ni.\1.b il suo dì t1tlùn. Oeni Anx-
no d.\i lisfàrri d.l k) tdssdto, òt\r
rc d..cud o. e \e ntù .i tie\.i.li.+
ri sLù1tn.! . Pcr h Bourgcois tììrsi
ispiraru dagli esoftlr deììa lita !nol
dilc ùÌnÌcrgersi. ùcl rìalc c ncÌ b!rr.
D cspcricnzc scnsdri{li isúnîaDcc.
pr.\Ùbrli. preloSlchc. proro'ncnrali
nellÈ qurli la tàme lî sete il dolorc il
bruciorc rl desiderio rìccùdono prnìa
nrl .ùDo c lo scgnìno. l;tr.r1 l.
ruùtt J.l t)a\sdtò v,r).o .gut! all.

Ju":k,ti del .Òt?Ò. ..\îe ri.qrryn h)

Ad€sln: Louise Boùrg.ois in ùn corum0 {li
l,ic\ d, lci progeî.rto r realjzrrto divÌnti
alla !ùî casi n Nè* Ytrr!.19?5

ulttu\.r*) il r.t|h Prr ntt Lì \tttr-
N a i l  td lb l l  n t i j .Òpo è ld  

" t id
w/trir r". Quc:la for!È idcùtificnzi$ic
r'a il sì1o .oryo e ld sLrn arle ha finito
pcrd i \ùul rc  l  un icn id . l r t i là  poi j ib i l0
per  ìe i  che.  da con\ i r ta  lèmnr in i { îx
lònc dcl porcr. della sur nrcnle creîli
u. hr così dalo às.ollù c nralmrhzz.i-
ro reì ìe rue ÙeazioDi  i l  r i l lu(o \er i , )  lc
palitú cosrflzroni deìla cùhura borghc
sr ,  \ r rso i l  mrnsiomrkì  d i  uDa socic l i
maschi lL*a c fcprcss i \ r  Conre d i t t
che ì'arÌc non può crcdùc alla srìprc-
mazi .  r ì r raDrentc s tor ier ì  del  majchi Ìc
sùl lìnìlìrnilc. ha la iììrza ptr ro\c'
Jc lar Ì r  r i lomando  ̂ l lc  or ig in i  dolc
rur to r i r r 'ova conDcssionc e v ier ì t
nlianr! ì ilh5rone di scplrare il belkr

dal bruuo. rl sirenìa dcl benc drl
s is tema dcl  nì ! lc ,  i l  conl ine deì ì ' lo  da
qrÌello dcll nìc$rscio. lr cuÌturà dàll.ì
ùa lùra.  Lo sue scul îurc i ,no isprrNlo
alla ronur. di osni 'chcn.ì c alltì
ricrcazioùt-ereaTione (li nùo\,. tòmc
tìrgiarc dircrtaÌncùrc ddi bìsogni e dai
desideÉ. ùf aÌ1. poicrìcî chc ifuggc
I uùirdzuì.. La sculn,ra ò dara così
l appfodo dcl sùo Sú frorìrereico. ò
dl !enrar î  ì l  mo \crc corpo.  i lcorpo d i
uD utc dcsldeÉnte chc r ich icdc d i
af f l icarsì  rd oggel l i  r ì rùer ia l ì -  rangi -
bì l i  c  \ i . ib i l i .  che occupino sì ruo nc l
ùrondo c chc fomllirrlnd paurè
dclus ior i  s tcnrTe b in igni  c  dcs idcf i .
l i  consor !  i  c  preser f  i r  una d imensnÈ
nc atcDrporalc. in lìrnrìc che acquisîi-
no ìa tòr7î  d i  Dùo\r  drchcr jp i  da corr -
scgnrr. rll-eremià t n rÍc dùù.ìut
\ ' ìs lonar i î  c  \ i rd lc  l ìno Nl l  onnipoten-
zr  n ia i rcv i (abi l rnenfu f .d icr la  nc l l .
n1ol t .  dcc l inazioni  d. l  io Ìore e del -
l rngosci t ì  legate r l ìc  \ rccndc pcrso '
nal i  d . l l - t ìnrsr t i :  l  iso l îmcnlo.  lab-
bsndono a l l r  nascrm \atq i ì !g iaì -
,d di Natub. ú\'it1dútl!) kt litad tutti
glanti..t| l)i(rlktoro tù 4rn c qrtÈ
di xk \aùe).li srotli t <h. totiu il
ùio latub un.t \oll,tkì lì tltrctliutr
ul tturr. (ht. J/aro /./rr,) 

' l ùnpo-
icDza s.ìrcrh dalpadrc che. d.rpo à\cr
r icavaro dr l la  s .o.zà d i  onnr .  dar i Ìo
un pupazzct to con i l  pcnc crct to.
a!e\a derb x i  ruor  conÌrcnsal i  :  / r r
dìspid.t ttu ìudJìslì0 

"o, 
po\la 6i-

hirc ùha ti,til. hellc:ú L(i. è or1,ia.
t ì  ran hd t tuú.h;  . l .  dchrs ionc c i l
r dinrcnro di quef Lrooro d.r/ .r/dr?,

\elln prgina a fianco: lladrÌ, 1999
aro0zo..cciùio inor e marùro
(oìL,n'nc lúrrfr. Nc* i'0rk







,raldro chc impomà la convivenT: con
la bambinaia, divenura sua amantc,
alla madrc c ai ligli. Lc suc crcazioni
lc frcrmenono di rivive.e le antichc
paur€, le molte osscssioni, lc moltc
sliÍÎcrcf]7c. "ll dolorc ò il soggexo .lì
cui ni occupo. Darc !'igai|ìcato e

foma alla î6î.a.ioae. esorciare h
bene. .outeiz.ae. bruciaÉ per gua-

re. La nia arte è qucsto e Io soÍotu
bne l.'orte è pe, ne una iîscesa in
pmfondità per rírolr.rc í niei pmhlc-
ùi, ò al sedizio di uno ricostrcion!
di me stessa. di ua autorisarci,nento
che si cstcndc u tutto I unonità. I nici
sÒ&rttisono uniw\ali Là tuI'zioîc
r,pararricc dcll'anc, di klciniana
memoria, è osscsivamcnlc lcslimo-
niala dai suoi corpi comrnsti da pezi
di stofa icuciti insiemc coú I'ago c il
filo. nsanali dalla fi"mmcntanclà dcl
vilcre e dallc ambilalenze del senti-
ncnto: u.a foma di gudigione. a me
sembrd, nccessana a $ni perché di
lìonte allc sollarcnzc chc la !ita
infliggc siamo scmpre un frc'bambini
frasili eindifesi piùdi quantosusserL
scano ìc sovraslrulturc dclla cullum c
dclla $!icna. Ad aprare non a càso
questa grandc rerospcttrva. i. un coF
tilc inlcmo dclla Rcggia. c è ìl cclc-
bmto Raano di acciaio solrarante il
visiralorc dall'allo dcllc suo trcdici
afiilatc Tampc €he si allunsano da un
corpo posscnlc c gr.vido di uola mar-
morcc: una strutturl imFrncntc. gran-
diosa, inconrcnibilc che incut€ rispeno
e rinmre reverenzialc. una catlcdElc
golicn r^'cscrata vcrso la lcrrd. una
divinità rutehre di iÍranSibile sac.aìi
tìr. l:À Ma,tut t: un omagg0 alìa
madrc resraur:rrricc nonché alla
Crande Madrc mcdirerdne,. dl suo
potcrc gcncrar j \o  c  d isr rurr [o.  a l
ruoSo sacro sen/! sF/x) nc renìPo
dorc colsistono il prìùcipio ma$lhilc
c qucllo femminilc ncll'annonia dogli
irìi7r. Va sembm essere anchc il sim-
bob dcl l  . rn is la c  dc l l  anc in  cui
s ' ident i l ìca.  del  prcc€sso creat i to
aulonomo lìbero dcllinato a co.tarc
sob su stcsso, a rranr runo dallc suc
''viscere". ll pcrcorso csposrt,vo si
snoda in una sequenza di oplre che

\.rb p,dtr. . li..co: Tt..rird.20r,?
T6tuti. rdú . .enio iror

Bm.r.. p.rir. llnro di rrÈ..ro

l. búe, ulrirLd.1D5
î6!ri hgoo, r.rre..airio i.or

documeîtano la sua iormentata evolu,
zione esislenzialc ed anisdca fino alla
pacificrzione d€llc ultimc istallarioni.
to sguando malemo e sfacci.aamcnlc
fefiminista dclla Bourgeois si cimcnta
con i grandi terni della vita: Ia narcita.
i legani parcnrali. lc vicissirudini
dclla scssualita, la morq il trescone-
r€ del temF) sono forgiari da uoo spi,
rito om dissacrantc c pmvocatorio
fino alla crude7za, ora tcncro e con-
movente fino alla sdolcinatura attÉ-
velso I uso di materiali dufi comc ìl
bmnTo e I'acciaio o morb,di. spesso
consunti. come la spugna il lalicc i
lcssuli prcziosi. le p(zzc dai tenui
colori pastello. L'ambicntazion€ delle
opcrc all intemo delle faslosc salc
dclla Rcggia. dovc campeggiano le
grandi tclc di anti€hie consacr.li mac-
stn dcl passato. è di grandc suggcsrio-
nc ma ar conrcmpo provo{atono e
spia?-antc: il voluto confronto co. la
Sloriadell'Arc, il dialogorawicinaro
tra pitlura e s.uhùra si raducono in
rcalla in una vistosa rottum nci con-
fronri di oBni possibilc mimesi e in
una prcscniazione eflìcacc dcllc mohc
ombre di utra piÍum ideàliz7:nrc la
Natura. la Matcmiùà. il Poterc. la slcs-
sa SofTcrenz. ^l cospc[o dci grandi
dipinti chc campcegaano $lle pareti
comc contcnatori rnitici dclla storia c
d€lla $cralilà dcll ^ne. l€ piccole c
modcstc s.ulture di donnc gravidc di
pance trasparenti c scnzn bmccia. falle
d' pczc-pczzi cucata insiùnc. le bam-
bolc d' lcs:ruro ricomfx,sro dai colo.i
pasiclìo stesc a parorirc monche. lc
madn con bambano iriolatc deorro
campanc di \etro. morbidc ma fra_qali.
indife,c e pí\alc di rclazn)nalirà con
ùr mondo androcrarico. chiuscc risol,
rc nclla lur/ionc gcnccdtiva c nurricn-
te. svclano ln dc*rlazronc il silenzio c
la sol i lud inc a ld i là  dc l l ' i l lus iooe c l r
corclara difìicoluì ad elaborarc illulto
dclla pcrdita dclla ldalirà prcnatalc.
prolclliva c opprimcntc ad un tcmpo.
Lc susgcsrioni plicoanalilichc rono
tanlt. profusc a pionc mani: il Frcud
dell invidia dcl pcne. la Klcin dcgli
oggclti par7iali e dellc lìgurc combr-
nate. lo JuÍ8 dcSli archctipi c dcllc
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Acciaio. r.tro, gomnq |ìlo e l€gro

lr 3lnlttrr: Nrtùr. 3.ùdl, 193,1
Srcrro.prti !l úlù{odi tree o

trasmulazioni alchemìche, Edipo,
Laio, Clitennerra, Elertm, Orcsrc. i
gandi miti chc h:mo ispiraro c fomi-
lo lc fondamenta alla psicologia del
profondo. Della complessità' della psi-
che la Bourgcois scmbra sottolineare
I'ambiguìtà e I'ambivalenza che pre-
siedono le molle contamìnazioni. biz-
zaEie e ibridazioni dei suoi pczzi ana-
tomicir una anaîomia e ùna fisiologià
irrivcrcnti € vìsìonarìe al serizio di
un eforismo quasi onnipfescnlc,
"scnza testa", che genem fo.me orga-

nichc con duc leste, con mammelle
moltcplici, mostruosid ermafroditiche
e tant'altro, in nomc di un desiderio
inquieÌo di amore e di odio che ci
rcndc tuîti ugùali, scnza distinzione di
genere- Tutte queste €rcaturc dt sogno
la Bourgeois le presenta appese a fili
che le fanno oscìllarc c ruotare su se
slesse ìn un moto pcrpduo; Ia visione
ossessiva di un mondo dove tutto esi
sle in un equilibrio lìagile. dove ogni
cosa è esposta all'ins|abililà e perfino
i legami più saldi possono spezzarsi ro

balia dellc Moire cui la mitologia affi-
da il desrino di vita e di mortc dcgli
csseri umani. "Restak aqqesí ad un

lìlo. La paura di no" esere a ahena
.Conpiacerc SopruNrirere .
Fino all'uliime israllazione - rrc ksl
.1idÀ- dovc l'anista scmbra approda-
re alla serenirà di uno spazio sacro.
uno sîfuggcnrc santu.ìrio di ricordi
pacìficati. dì mbbic swotatc, di oggct-
ti familiari consegnati alla sloria,
''und sil|lonia innasinlica .lello
sconerc dcl tatt?Ò e della úta anor-
no ad una scala a spirale che sembra
protendersi vcrso ì etemilà della
dimensione spirìtuale dell'arte.
Un Grandc clogio dell'Arte dunque,

passala Presente e futum, e delle suc
prcrogativcr rcndere tangibili le emo-
zioni, conscntirc lo sfogo e la calarsi:

A/r'arrn? la vila c la sanita, in quanto
strumento elelivo di autoriparazione
di un Sé frammcnùto e di restaurazio-
ne degli ogg€fti d'amore. Ma non
solo: I'anc ò la màdre benevola dai
molti seni, capacc di far nasccrc pani
inaoccÍatc o inascoltale di sé, abiìe
nel consentirc il meifcstani d€ll'cs-
sere, prowida nel dare al caos emo-
zionale dcll'esisÈnza forme viali da
consegnarc agli csscn umani nclla
speranza cbe ne îaccia buon
\tso." voglio condoslia"ze per que o
che ho pe$o pr sen?rc, wgtìo con-

Jbrto per quello che lo sostíhtitù:
I eîena speranza è senpre lna .lelu-
tìÒne na rcîla lnvittd. E uno staÎo di
luto eteno ikîanmez.aro da desola-
ta dísperuzione, nuo|e anbízìoni e
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pgr sopnauuiuers al futuro
di Barbara lVlassimilla

Matleo doll'^ùgclo, class€ l9tl9, nel suo primo Coúo "7 c
m(//o dlgralmù . de.ffive con una truupc Jr Èio\ani.simi.
un'assurda vicenda che fà rifletlerc sul ruolo dei genito.i e sul
rischio di colludere con un sistcma sociale completarncntc
scisso dai bisogni deeli adolescenti. cd ostile alla compren-
sione dcl disagio chc i giovani agiscono pcr l'assclE di tutù-
ro. La crcscita solitana detla giovcnrri di cui nana ìl lìlm è
congclah in una sorta d'enclavc, uno spazio woto dove gal-
leggiano brandelli .li valori e manca sopmttutlo la spcM di
aver lbrtura |ìclla vita quanto i propri gcritori. L ozio li nutre
a balc dioannabis, intemet e videogamc c liespone perìcolo-
samcntc alla peròta di contatto con la r€àltà. L'eccess di
cure tàmiliari contrsta con l'indilìerena dcl sisîema che
non fomisce né luoghi di pensiero. basti p€nsarc al'ishziG
ne, né spazi dove si cdua la crealività, elencnti fo.damen-
lali pcr un soggetto che si sta formando. I geniúori hallÌìo
rinuncialo a modificare lo stato delle cose. a trasfoMc ua
socictà priva d'ide.ìli, decadcnt€ e avara - ed i figli sono espo-
sîi oltre misur.t .r sostcnere una sfida che si combatle ad ami
impari. tr'd unó gioventu incoÍsapevolc c un sistema soriale
rigido c ottuso, quello che mohi mcraforìcamenùe definisco-
no un prere pe' !erchi. Sul filo della mu.ica rdp.iconsuml
il drarnma mcropolilano che il r€ista racconta. Una storia
vera apparsa sui giomali: "Sgominata ls gang chc deîìene d,

anni lo sp.rccio al centro. Piccoli sp&ciatori seqù6trano un
loro coct nco". Matto ràcoonta ncl filn ma stona di disar-
mante ingcnuiî-à, queua di al€uni ngazi che si ntugiano in
una reala separata furnando erba e spacciandola ai loro coc-
tanei, gioendo a faE i micro.riminali, come se qu€sb raÈ
prcscnlàsse la conquista di un idcntità forte. Duc di loro ù?-
d's.ono pcnsddo di amrcpnar.r della merce. uo riesce a
tuggir€ coì bottino ma I'altro viene se$resFato dal guppo
pcr riverdicàre la restiluzionc. A soryresa il fugginvo dmun-
ccrà alla polizia il fatto e aulo-incastrem anche s€ sresso!
Nella r€ahà i peBonaggi a cui si ispira il filn sono raga"zi di
buona fanigliq ora in attesa di process p.r 6s@ieionc a
dclinquerc, spaccio e s€qucstro di f'elso.a. "A 14 arni i
ragalri più grandi che tumano diventarìo lm modello da imi
urc - affcma il rcaisîa - il tumo c drlììIsissimo e i giovani
sono àssuefatti alla ric€rca di una fclicirà cffimen. Nesli anni
70 il conùasto na-s€va pcr opporc i pópn ideali, adesso si è
crcata un'irùnàgine distorta, pcr combattere il srstema sl
dcvc cnlle nella c.iminalitA. Molti ngazz glocano a farc i
piccolì spacc;atori, creando una sona d'antagonismo con lo
Srato: piutúosto che far politica. cadono nelle spire di un
gioco vituale di cui diventano vittime.
B: Da un laùo dmque il crollo dcgli ideli, non eqendoci più

liducia in urìa societa che non risponde più ai bisógni mleni-

60



kri fondaùrcnlali, dall allro il npiegarsi. cone a\aiene al
BgazTìdel lihìì. in una spccie di scatola solloluolo.
lI: Un nilrocosmo. Si crc no un loro piccol) ìnondo all trr-
remo del nrorìdo. nel film è.appresentaro pfopno dalrnrclriu'
dc6i ùclla staDza di ùùa gr.ììdc casa borshcsc. Non c c spc-
ranza. non ci sono progeli, rì cosa se^c lcDlLìre di costruitè.
a\crc unr nìcntc c un corpo pror€si ncllavlcnircl I fils'
obietrì\'i chù i giovani si lruvìreltono si resttiigono cosi ncl'
lemcrscrc lll ìnrcmo dclproprio pìccolo giro. essere ì1 liir
coano. il fiìr !ìolenro. il fin spacciarore. Lc cannc sono un.
delle rnoheplicl Slàccetlallne di questa r€rllrì sociale di cu'
siùno tulli succubi. ln úrodo rùalogo aì firDro quera nofra

società indrce Iuso pentrso di lele\isr)rìe. r idNgnnr.',
intemcl. siiìNo merce di eonsunlo. Le currsc dr quesra condl'

zrone p.nr  cr r r l< .ono r  r  r io  . ' \  \  r 'o  or  " , r t r r r . r r (  Jd r r r ,  . in(nr ' t

nralato \tnixrno sisremsncanr.nrc truscinirli \crso quaìcosî

che sta flNri di noi e non \erso il noslrl) nìondo 'ntcnìo
Pcùso chc In situazione sin così a ìi'eìlo globaìe aisogùr
interogi rs i  su l lc  conscgutùzc deL càpr lu l isùo Siamo ana

\ali ad un Purlo dì non rik)rnol Forsc ltrtsta cnn econÙ-

mica polrcbbc aiutarci. Riparire da 7erc e ricostnrirc lc

basi .  nra g l ì  odiern i  mcccanisùr i  pol i l ic i  sono raìnrcr lc
iúricaLi e malsani che un mga77o non può chc scnlrNl

rmpor<rre I^  ÉLc^rr , '  r . r . , . r , r r ' , , l  d l r .nr l iúrc e ncor ' r_

p.\olczza. i proBgonisli sono corÌre b.rrrbini .hc scr/,ì

accorgefsisr flrfo!ano in L||ì. \iccnda rrùlica. piu grandc dj

Ioro, per il sèquesro di person. rischiano sci anni di carcc-

rc a testa... lefsonalmerìlc ho arÙto h ib uùa dl potcr

supeÌare lc mìc dilhcoltà. I rllgazri che mi hanno ispir.ìto rì

lilm a\rebbèro potulo esscr. recupcràli. lna quell eprkrgo
ha prec[rr) lc potcnzialirir di recupero. siarno nel], cÒndL

/rone d Sroc.r re. . r  urra i rJc r .  a . ru l r -cn,a per  rFt  c

un gioco. solo un passaggio. poj. uno vicnc rncsÎrto e non

l 'a  | 'emN J,  : r .  úrv{r \ 'n( .  J ,  r<nrer .cr rÈ Júr  o e ' r 'J im(

di rlane un insegnamento da qucllo chc ha passato: oppu'
re. uno di roi f3 un incìdÈrle e muore corle ò accàduro a

sol ì  I9  aÌn i  d lmio amico Nick las.  \oce ra l  deì f i lm c aLr lo-

re di "Corne l ultima pldila" scritra pcr il mio film \ ickÌ{s

crì attentissino, non guidava mai dopo.ìver bc!ulo. aveva

trolato isuoi inreressi c la pdssionc pcr Ia Íìusica. faccla

millc cosc. cra cresciuto. era dilentato un ùomo. a!e\a

luperato quclla fdsc di rischio a cui ú espone l .dolcsccn

/J e |o i  1 . ,  vr ld  e c .^r .  r r ì  r ,n  r r r i r "  nun (  .cr  prJ

Nfi chiedo come nai siî nrodo quello piir siùcero e pùro.

îosse ìnorto chirùqùc altro non sarebbe stalo cosi assurdo.

nllola dico a me sresso forst ò stato cosi Pcrché Nicklas ti

ha volutì salvdrc, sc fosse nrorto chiunque alrrc non avreb-

be daro un cscmrrio così lbne, no, a!rcbbe lascirîo un

bisogno così inlenso di essere valorcsi, oìrorcvoli, dignlo'

si. Per gimre il Cono avclo a disposizìone fondi pcr una
\cnimdni .  t i l là  f ine a\e\ .n,o del le  nf rc :c  r r  csrcmo e n iÒ_
veva da gionìi conlinuiìnenle. Allora sono andato al

Verano dî Nicki. gìi ho porato la scenegglatùrn c gh ho

làsciato scritto su un biglicttiuo: lenerdì e sabato m] scrve

il sole \edi chc devi Iàl ll mereo da\n pioggia,la troupc

lolela che spostassi le rìprcsc. ma io ho chiesto di fidarsr

di ne pcrchó s.ìbato ci sarebbe rato il solc Sabato c_cra tl

cielo blù e un solc chc spaccala le pietre. Nicklas doveva

essere in questo prcgctlo vivo, e lo è. .

7 o mozzo al grammo
Règiar \!.rrcÒ dell-An-qelo
^iuîo regin Lorcnzo A\ cllutr
Forografi ar l-cof c Orfco
M!sicar Nicklas Cryonelli (Boslon)

tdoàrdo conrì(1ktrtr)
Nloses Chikusc (Scsro)
(;iorgio Gioacchinr

car: Edo.rdo Franzini. Lorcnzo Atellino. ldoardo Conti.
Rlc.ardo Da\oli. \{oscs Chikus., Daniclc ( ónlr,
Irano Dc Mrttc. (Er Pùna). Robcì1o Bruncfl (]]r Patah),
Saìvator. ScaiÀtrcegia (Tur)
Fóto di Scend: Sofia Albrigo
\\a\ dlspà.c com TcrcTToalglammo

Nelll p,glnà { lianco: Matlco D.lì ,\ng.ìo con llour
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ciuetteria

nel pensiero
di Georu $imm
di Anna Maria Curcio

Mentre la Ietteralura cu.opca. c non solo. jn leha di scicn-
ze soci.ìliall inizio dcl 900 sipreoccupava di rolarc una
'p r ts . , / ronL'e,Jur j \ î  e  sLienl r t ìLdd rL l r i  fun, .nìenr  \ocra-
ì .  sp iegaAone chc r \ rLhhc ohi l i r "  ̂  e  lcg i l l  naru Jra
volta pcrtutle le vecchie diatribe in mcriro. ccorS Simmel
scrile\a su lemi solo apparcnr€menîe r.olarili. \aporosr. a
!o l te .  a ronu.  Lon. idcr . l r  conrraddrron < ' raraCan| | .  I  i l
caso del  saSgìo sul la  t ivcucr ià dei  pr ìmì  annidel  .900

(l9ll nr Saast di .ulturd lìlosa|ì.a) c poi sutt.t
"Socicvolczza sulla moda. e tanri alrfi dspcrti tb.mali di
qucììa sociolosia che \ède!a in Simnlcl. ìl suo !ùenrore
deìla fònìu. del frafnmcnto. dell'impossibilirà dela cono-
scenza c della realtà.
Il tianìmenlo. scrile Squiccia.ino. non designa quÀtcos.r
di ncgativo, di decadente. na sinbolizza un cpoca. dìvie-
ne ìa chiave di lettura dclld rcaltà. csprime l essenTa delìa
concezione leorica simrncliana che. a differet|za di quclic
proprie di filosofia dclla sroria. non intendc il rcatc comc
fase di un mac.osviluppo. ma ìnrcce gli assegha una pro-
p.ia autosullicienza ed un proprio ralore I

La conosccnza è dùnque un risultato, pcr Srmnìcl. dì reìa,
zioni fr{ punti d; padenza (le tomc) c Ìrcrodi distinti,
senza prelcsa di assolurczza. ia verità è rìù concctto rctati
\o  L r l  (ùnù'cere procede.ccondù un mnd.  drscon(rnùo e
lìzmmenta.ìo. Come un a!\cnnrriero "là dell als,cnau
cità un sistcma di vita l. cosi Simmel st.sso 5i ispira ad un
''slstema non srslema ! ad una conoscenza cbc apparente-
mente d 'sconoscc se stessa.
lÌ saSgio sulla cilelrÈria si inscrisce. rra ìe tarlc. iù quellc
analisi. solo a prìma lisla curiose. fuori dagli schemi. che
Sinnncl ricsce però a riportarc con la sua to,rica e ta sua
chiave inrerprelativa dicotornica. che rnroliamo rn rurr I
suoi scrùli. daì pirì consistenri. aipiù brcvi. co'ne è stato
più loltc dctto. in fennelìaîe di colorc alla sùegua degli
'nrpressioìristi. n uùa fornrd imprecisa nra chiara. Ii punio

g,ì nel momento stesso in cui si estjngLres.'ll pracere é ta
lbnlc crli si alincnlano l avere e il Íon avcre lùue lc voltc
chc cssidircùtdDo pcr ùoisioia c dolorc. dcsidcrio o tuìro-
re . Ed è ìn quesra sofa di gioco in varie dìrezioni che i
rapponi ra ì'uonÌo c la donna prendono la Jòrùn dclla

Lî civcrtr !ùolc pi{ccrc, affcna Sitlllncl, tnxnon solo. La
sua caraltcristica consiste neldeslarc pirccrc pef mezzo di
rn l i lesì  e s intes i .  r i l ìù t i  e  concessioni .  s iùrbol ì  e  a l lus ioÍ i .
dandosi senza darsi. t-a ci\eúena reàli/ra ìa delinizionc di
Kanl per l-arte: una finalità prila di scopo'. anche se ta
ciletta si comporta come se avess€ il fìne dì pracerÈ. ma
h rtcmpcra ncl piaccrc sogscttivo dclgioco. Lo nducc îd
una tirma di crotisnro che sì awalc dcl fiu 

'esteso sn.ù-
r rLnlo d.  ognr  \ r td  unrana In conrun(  la  (or ì \< ' .a /n i rc '
Ma nentre nella socier'olezza il parlare. e dunque Ia con,
lcrsarione. è fine a se stesso, neììa ci\'cllena ò darc c
toglic.c. in uM continua altemanza chc t.ascenoc. I movr-
mcnti c lc csprcssi(,ri dcl suo soggctto.
Vi sono re 1ìpi di civetterìa per Simnleli quella adulatoria.
qL ' ( l la .p ' ( / /d l rc  J  qur i ld  pru\urdnrc h,  ru l r  que\r  c lsr
Ia \alenza simbolica è sempre applicabile ed ha senrprc un
significato comunicati!o. un messaggio non \crbate che
l r j \ u  J i r i n ù  d l  ( , r o r (  (  r l l "  r a s i o n (  L u . r \ e  e í J  n r , ^ .
gusb ncu'occuparsi di oggetti che se e stanno, pcr così
dire, lontani: cani, tìori. banblni Ciò significa da unA
pdrlc che la civc d si distoglie da qucl che ha di miLa: dal-

di paÍehza è ceÍamenre l amore.
il suo stato internredio tra l'avère
c r Ìùoù avcrc (ccco che r iapparc.
o meglio in queslo saggio appa-
rc" ls cortrapposizionc clasrìca
simmel iana) ,  uno specia le anel i -
ro di possesro r^hr nonpuò clinri-
nare la possibìlit:ì che esso risor-



l'ahra chc gli esibisce il valore inesrimabile del suo
darsi {. Come aveva già osscrvato Darwin, verso gli ani-
mali domeslici, la femmina rivela modi di attrazione c
r€pulsione piu individuali di quelli del maschio, poiché
qucsl ultimo cerca Ia donna in gcncralc come donna. La
civctta ritrova nel suo componamento il fascino del pore-
re e della libcnà di concedersi o negarsi. anchc sc soltan-
lo per approssimazionc simbolica. Tali camtteristiche
Simmcl lc attribuisce anch€ alla moda {Lfr. il {dggi! spc-
cifico), al "maniaco dclla moda o al 'demodè e persino
al profumo, chc aì pari dell abbigliamento. nasconde la
personalità con qualcosa che dcvc pcrò contcmporanea'
mente agire comc irradiamcnto suo proprio. Simmel prc-
€isa che anche l'amore, in senso dinamico ò un "proccsso
fra l io cd il ru ncl quale non ri annulla l essere per ié
del l ' io € del tu '5.
Forse con un po'di "leggcrczza si può inscrirc un con-
fronto. scppurc improprio, tm la civ€tteria simmeliana c la
sedurione di Baudrillard. anchc sc scnardtc dr rrrca scl-
tania anni, ma cgualmentc iranate come f€nomeni c rcìa-
zioni sociali che travalicano il senso comunc che viene
spcsso loro altribuilo c banalizzaloó.
La seduzione per Baùdrillard è la femminilirà come prin-
cipio di inccrtczza. chc fa vacillarc i poli scssuali. c non si
pone come opposlo dislimivo del maschio. La seduzionc
iravalica il scsso. è un gioco di scgni qucllo chc I'appas-
siona. ò scdune i scgni stcssiquasi fossero i scgni" cose
o persone. Turro a trucco. tearro. maschefa. in quL'sro
scnso il maschilc è rcsidualc. una forma sccondaria e fra-
gile, cbe è necessario difendere a lòrza di istituzioni, ani-
fici. c trova rl suo pulcrc ncl proJuF(. Il solo porere iÍe-
sistibile dells femminilità è quello ìnverso. della scduzio-
nc. Anchc Baudrillard comc Simmcl. gioca sulle anthesi,
sull€ contrapposizìoni, sull'aff€rmazione e ncgazionc di
un medesimo aspello lènomenologico. "Tutto è seduzio-
nc. tutto non è chc scduzionc". "Noi scduciamo attraver-
so la nostra mone, la nostm vulncrabilità. attralcrso il
moto che ci ossessiona. Il segre(o è saper giocar€ con
qù€sta morte, in assenza dello sguardo. dcl gcslo. del
saDcre. del senso, Sfida e seduzione sono infinitamentc
vicinc c non vi è altra diffcrcnza chc portarc l una sul ter-
reno dell'allra. N€lla seduzione. come metafora non solo
dci scssi. ma dcllc rclazioni, Baudrillard riscontra e Inse-
risce lutti quegli €lementi che sono tipici dcll'approccio
relazionale della società ra.do moderna: Ia sfida, I ironia.
il gioco. la pa$sionc dcllc rcgolc c la loro trasgression€. Ia
simulazione incantata e ilsegreto.la stratcgia. la paura di
csscrc scdori. I'anc dclla scduzione. Cosi come tra la
civetteria e I'ane esisre un analogia carattcrisrica: dell'ar-
tc sì dicc chc pcrmanc indiffcrcntc di Iionte al suo oggcG
to". mentre la civcttcria sc nc appropria. come dr un
nretodo oiù accentuato c acutizzalo. in modo tal€ chc il
suo animo oscilli tra I'interess€ e la mancanza di inleres-
se. tra I'abbandono c il suo conlrario.
"La civetteria. infatti realizza al massimo grado la defini-

zione chc Kanr ha elaborato pcr I esscnza dctt are: (fina-
lilà priva di scopor"?. La sedùzionc d ah.o canlo opcra
anch'essa in modo simbolico, con una atIìnilà quare con
la sfuttura dcll'alrro non necessariamcnte sessualc
ma prurtosto con una sfida all'csistcnza arche all ordine

Baudrillard sosriene chc la seduzione supcm Ie logiche
riruali e si inscrisce in dinamichc conrplesse. ma anche
s€mplici come le rivoluzioni. le liberazioni. nclla quali Ia
scduzione è inelultabile. è un proccsso di scacco che lc
sottrae dalla loro vcrirà. La seduzionc è più fore dclla
produzionc. è più fone della scssualitÀ, con la qualc non
sidcvc maiconfooderc. poiché non è un proccsso inrerno
alla sessualid. ma un processo circolare. reversibilc. di
sfida, di rìlancio. di morc.
Ma anche Ia civc cria è diversa dal dcsidcrio di piacere.
di allascinarc, questi sono solo mczzi dì cùi la crvcna sr

il fine: qucsta ò una forma ludica di com-
ponamenlo "ondcggiante". di allrazionc c repulsione.
"freddo c caldo . ll cive(are infatli non è limiraro al rap,
poro uomo-donna! ma csprimc un aneggiamcnio forma-
le del turlo gencralc" e quindi non escludc ncssun conre-
nuto panicolare, si può eslcndcrc (come la seduzionc in
Baudrillard) in numcrosi atteggiamenti umani. rappresen-
ta il "prototipo' di molte altre rclazioni della vira quoli

Simmel assegna alla civctta il porere del fascino c dclla
liberà. così comc Baudrillard asscgna alla seduzione il
poterc della ritualila. chc consrdcra una forma supcnorc
di socialid; la ritualilà riesce, inlàtti. non scconoo ra
ì€ggc ma secondo la regola. a manrenere una forma di
organizzazionc ciclica e di scambio universale. Ed allora
entrambc qu€ste "categorie sociologiche . pur nella
diversità deilempi c dcllc forme. esprimono quatcosa chc
lc accomuna: una sorta di lrolrr. llori dal luogo c dalla
sioria. dirolgono l'individuo dal pcnsarc alla propria
condizione (come scrivcva Pascal. €ssere quero il solo
desiderio chc gli uomini hanno) è in enlrambi i ca$i il
"sogno. come aflerma Bauman. di rendere I'incerezza
meno lerribilc c la fclicità piu permancnlc cambiando il
propr'o ego. € il sogno di cambiarc il proprio ego, cam-
biandogli i vestili"e. .

I N.sqoicci.n.o. // p,ulon,/, ,/3//, i,pdrÀi.. Roma. amnn<to
cdirof.. laao. nn. tJ. \33.
- O Srmln(|. r, u,../a.,ra rass ,t, rrhh^r Ltu\on<!. rilrnr.
Ldngln.sr. ì91ì5, pp. 15-23
i /r,./d,'- pp. lll c ssa.

5 N. Sqlic.iùno. (? (ir. pp.3lì
o f Baudrillard- D? /a rcadn,n. I,anar- èdrions Èrlil(. 1979

7 (j. Simm.l..? .ir. Ìr.,rl
ò N. Sqli.cirrno. /,,r. ,1r , pt.216csee.
' Z. rràunan. .rrdl6 r n?r'i hllenrt . uù,!1i. d.l ùoúdt ltqridò.
Bai. Lar.rua.:007. t. l2:
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Riflessioni sul cinema italiano
di Franco Montini

()tto donnc c ncmDìcno una figurr
maschilc. Solo qualchc anno tà un lilm
come Dlt. /radre sarcbbc faro inim-
naginabi le .  s ia perché una sror ia
esclusivamcnle aÌ lcmminile s.ìrcbbc
stlt commcrcialmcntc rischiosissilna.
sia per la dificolta di mettere insieme
un casl cosr ampro e compos'to.
Invccc, pcr quanb riguarda qucsfulli-
mo aspctto, il rcgisÌa ljnzo Montc-
leone non ha a!'ìlto che I'imbarazzo
della sccha. Oggi nelcincma ilrliaro il
f)a.co aÍon. ed atrici in pa.ricolare, è
quanto maj vaio ed inleressanLc. I
film iraliani dcllc ulrimc sîlgioDi si
sono spcsso scgnalali f,roprio pcr ìa
qualitì dclle interpre!a/ioni fèmlninili.
sia dellc protagonirc. sia drllc alrrici
rngaggratc per  imol i  d i  r incal^ ,  a
dimosrrazione di uù dìfìLrso talcnto c
di un alto li\cllo dì prcparazione. ln
questo senso ,!( ?arril(,. l.asposizio-
ne del ì  omonima eonnncdia d i
Cr is l ina Comcncin i .  rpf rodaro nei
cincma all inizio di marzo. non è chc
I'ulteriorc dìmorra/ionc di quanro
appúa rffcmalo. ljno deì punù di
iorza del rìlnl sta proprio nella conì-
pless'vd prola dcl cast chc rìunisce
intcrprcti di tre diverse generazidnì:
daììe quarantenni Vargherrra Iluy.
Isabella I-cÍari. Marina Massironi,
Valcria Mililloj alle trentennr Pàola
corteììesi e Claudia Pandolfi;altc vcn-
renni  Alba Rohrwachcr  c  Cafo l ina
Crescenrini Pcr annì ncl nosÍo cinc-
ma si è lamentata là scarsilà di attori c
sopratlut() dìattrici. qucste ultime ab;,

^Dchc sc noù nanca l'cccczioùc di
qualche talentuosa aulodidatta- la srra
-srandc ma-qsioranza deflc giolani
attici dcl cinema ìtaliano enerrc di
receDtc ò lormarada profcssionistè che
haDno \ludiato. frequ€ntato coAi. cal-
caro le ralole del prlcoscenico in tcr
1ro. Ad una maggi(\re prtparazione
profcssionalc comsponde quasì im-
mancabilmenre anchc una maggiore
capac'là nel coglierc il prcscùlcr I
modclli fc'nminiU a cui si ispirano le
norrc giolani allrici. non pcr qucsto
mcno affrscindnti c inlriganri rispctto
aìÌe dlvc dì iefì. si soùo delirìtilanrer,
te emancrpate daì passato. Nicnlc piu
maggiorarc. nient'r più tersoùaggi.
\ is t ì  so lo in  tunzionc dr  quàlcuno o
quaLcos0. ovvero nadri di. mogli di,
amanr dr. ma pcrrDc volilive. concre,
te. indipendenti. problcmatichc. chc
incamaoo la nuova rcalrà femminile.
Insomma una gencrîzionc di imc|prcli
capacr di csprinersi sia in ruoli !1)ni
camenrc br i l lant i .  chc inreDsamcnrc

E piacc souoline3re in 'nohe giovani
attrici la capaciià di nìcúcre jn evidcn-
7a una prccisa caraftristica cstctica c
fisica. una sortr di nìconlondibiìe mar
chio ll loho di Alba Rohnyacher rac-
conta liì sollerenzai Diane rlcrì colpi
scc pcr ìa risaîa coùlngiosa; Valenlina
Lodo\rn i  per  ì l  radioso sorr iso:
A.tonta l-isko\a e Kasia Smùtniak pcr
l ' in tcnsì tà dc l lo  sguardo;  Michcla
lescon per la camaleonrica capacirà di
lralònnarsi ogni volla. lino a divenla-
rc  quas!  i . r iconoscib i lc ;  Carol ìna
Crescenlini per ìa venc irnplacabìlc c
leggenlcntc nevrotica. Qùalcùna conrc
Valentina Cmclulti si è segnalata
anchc come sceneggratricc. Ij pcr luttc
un gúndc presio: Ir capacirà di tirgSi,
re pcr fîrsi inscsuirr dalla cineprcsa.
Le grlrDdi dtnci f.ìnno rutte così. .
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tùalmentc selezionale piu aurt]verso i
conco.sidibeììezza e lc passercllc dcl-
ì'aìta moda che per rcalì mcriti artini-
ci e prolèssìonali. Invccc ò bastaro che
'l Dostro crncma cominciasse aguarda-
re con p'u alaerzronc allc scuole e al
palcosccnrco pcr scotì.ire che non
mancano intepreti víìide c preparate.
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llonne al $undance tilm testival
di Lori Falcolini

Si d conclusa la 2sro cdizione dcl
Sundancc liìlm l-cstival dirctto e orga-
nizzato da Robcn Rcdford. che ha
ospiraro come sempre il cìnema dì
nicchìa faro da prduzioni indipcn-
dcnri. rcgisri emergenti e attori chc
lcngono anchc da altri campi aristici.
E'il caso di Mariah Carcy. iconadella
musica pop con i suoi 200 milioni di
dischi venduti. pcrfctla' ncl ruolo di
un'assisrcnte sociale ncl film Pùrr,
tratto dal romanzo di Sapphirc
(l amcricana Ramona Lofton) e dircl-
lo dal regista afroamcricano Lec
Daniels. Sullo sfondo dclla llarlcm
dcgli anni 80 il film mcconra la diffi-
cile sroria di una mga.i za problcmalF
ca e obesa - la bravissima csordicnrc
C;aboumcy Sibidc - chc aspcrk ùn
figlio dal padrc inccsluoso. ll Iìlm
coraggioso e a trali surcaìc comc
nclla sccna ìo cui la protagonisla
evadc da un quotidìano di solìèrcnza
''cntmndo" con sua madrc in un film
di Sofiî Lorcn trasmcsso in Tv ò
slato prcmiaro dalla giuria del cincma
e del pubblico pcr la sensibilirà c la
crealivùà con cui racco.ta iì tcma.
drammatìcamenre anualc, dcll abuso
in famiglìa. Tm ìc lante opcrc in con-
colso ciriamo l//i,4Ìnd documcnla'
rio di Gìolanna Massimetti c Paolo
Scrbandinì che ricostruiscc con I an'
damenro di un ùÌrillcr la sroria della
giomalira Politovskaja ducccnlun'
diccsima lirtima della mancanza di
liberà d informa2ioîe nella Russia di
Putin. La giomalisF ha infani pagato
con la vila il coraggio di scrilcrc sulìc
ronure c sulla violazione dei dirilti
umani in Ccccnia. Anchc se ìl docu-
mcnrario prodorto da una piccola
sq-icrà ìndipendentc di Pisa (Polis)

non ha vinro è stato comunquc mollo
appreTTzro c sopmllullo compralo p€r

lr.lro: ll.ri.i Crrcr.' sol sol di /1,r,

ln brsso: l,r glomrlkhAnn. Politorr\.jr
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Si J srolro a Ro.ra il sei nìarzo. tresso
ld sah con\cgri Unicel la Giomara di
rudio I PcraoAi della Violenz.r Rr-
ucssrrri pcr un dpFoccio prclcDli!o"
organrzzaro daì DileÍimento di Salute
Mcntd lc  dc l ld  ̂ SL RV^ c cìx l l 'UFl
Pfe\enzbne (Cimmnrc. aoco. Rossi.
Falcol i r i l  cor ì  i l  ParocLnio del la
R.gi (Dc L.z io.  d. l  CoDùmc. dc l l .
Pnlncir di Rorìa. Aì con\egro che ha
Íchranrato nLr.rerosr operaton dei ser-
t , /i llniùri hanno parecipato cspcni di
dillìrcnri discjplin. (Cancnni. \icolò.
llri.n7r. faieta. chairnran: I uoni) por
tdndo ciascuno uù coDribuîo îl îcnra
della \loìenza ed ai conresri in cui si

s \ i lupp. .  Ncl la  pr in  f r | ,1 t  dc l  coù!e-
gno si è tarl.l(ì di nrrìlrnltlùr.nro dct
nr t r ìor i  e  d i  j ì f r icL ia tublerr ì . r r ichc,  d i
adolcsccnÌl liolcfli c di vblenzlì sulle
donner nel l .  srcondr pÙrc.  l t r  r i ! is ra
ÌaIDOS chc soslcncltì 1L conlcsùo st e
futtr pnrotfic. lcl|lr trescnt,ì7!on. dcl
Ctrtonìcrrxggio lÌ rtn hùuti t.últti
\critto c dlrctro dx Lìr1o De ( anìLlLis LN
vis ione del  co o t  l  iù .ontro con
lAurorc ht ì l lno susci l t ì l (J  nÒrc\o lc  in lc
rcssc si. p.r h s(tri. (li \ntcnzr fue
coùtarr Dcl cononrcù.ggid si.ì pcr gl1
spunr id i  r i l l lss iot rc  drr i  da LLn àpproc
cio pr€\ent i \o  dr  i ì )n .  i rnpr i lo  c  t ì lcon-

@ U ú

GlilPtsltA A0B0ilttrltlllI 2009

UÍa softoscrizione annuale all'Associazione culturale &dà diritto a ricevere tre numeri presso
il recapito da te indicato. eiù6ha tre tipi di sottoscrizionel

. I'abboramento individuale € 20,00**
cofi questt:t ceusale hai díritto a ríce,rere tfe humeri successivi

. I'abbonamento sostenitori € 37,00**
con questa causale contribuisci a c:he al progelto editoriale eidos

. I'abbonamento solidale con NATM € 26,00**
con questa causale sostieni anche le iniziative .li solidaríetà in AJi"ica dell'Associazione
onlus NATIVO grazie al 50o.4 del costo dell'abhonauento sottoscritto

**Per abbonamenti dall'estero (recapito non italiano) vanno versati € 12,00 in più di spese
postali, per un importo totale di € 32,00 € 49,00 o € 38,00 secondo il tipo di abbonamento scelto.



t0dalità di s0tt0scrlzl0r0. rinnov0 0 riEìi0$t0 s[0dhi0[i

Soitoscrivi o rinnova iltuo abbonamento con un vcrsamcnto postale o bancario. indicando nclla causa-
le l'anno e/o i tre nurreri che vuoi riceverc c scrivendo neìl'apposito spazio il tuo recapito completo.

Pagarìento .rnl i i ip.ìto cun \ er5amentù lramil. :

.  c/c postalc n.51697142 intestato a: Associazione Culturale eido6 - Roma;

. bonif ico bancario stt clc n.51697142 - IBAN:1T42Y0760t032000000516971,12
intestato a:Associazione Culturale eibs Poste l tal iane S.p-A. Banco Posta
Ufì icio di Piazza Dante. 25 001lì5 Roma:

N. B. Pcr infonnazioni. richieste dj arrcirati. segnalazioni di mancate ricezioni:

abbonàmcndlaeidoscinema.it
fa]( 107,14) 428739

€i losla rro\ i  in t- lBRERI \  nel  c ircuiro Ì  [ l  I  RI\  El  l . l
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