
Textes et contextes
ISSN : 1961-991X
 : Université de Bourgogne

2 | 2008 
Varia 2008

Genere e fuori genere: il discorso e il
femminile in Pier Paolo Pasolini
Gender and Outside-Gender: Discourse and The feminine in Pier Paolo
Pasolini

01 December 2008.

Susan Petrilli

http://preo.u-bourgogne.fr/textesetcontextes/index.php?id=141

Licence CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Susan Petrilli, « Genere e fuori genere: il discorso e il femminile in Pier Paolo
Pasolini », Textes et contextes [], 2 | 2008, 01 December 2008 and connection on 18
May 2024. Copyright : Licence CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
URL : http://preo.u-bourgogne.fr/textesetcontextes/index.php?id=141

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://preo.u-bourgogne.fr/portail/


Licence CC BY 4.0

Genere e fuori genere: il discorso e il
femminile in Pier Paolo Pasolini
Gender and Outside-Gender: Discourse and The feminine in Pier Paolo
Pasolini

Textes et contextes

01 December 2008.

2 | 2008 
Varia 2008

Susan Petrilli

http://preo.u-bourgogne.fr/textesetcontextes/index.php?id=141

Licence CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1. Genere e fuori genere
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non sente
8. Mamma Roma: il sogno dell’escluso di essere identico a chi ha l’identità
che conta

1. Ge ne re e fuori ge ne re
Come an nun cio nel ti to lo, prenderò in con si de ra zio ne al cu ne fi gu re
fem mi ni li del tea tro e del ci ne ma di Pier Paolo Pa so li ni (1922-1975),
con si de ran do ne il loro rap por to con il ge ne re, sia nel senso di gen der,
sia, in ge ne ra le, nel senso di astra zio ne de ter mi na ta che at tri bui sce
un’identità a cia scu no ca rat te riz zan do lo nella sua individualità. In
par ti co la re mi in te res sa no Medea e Mamma Roma.
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Il ge ne re è un’astra zio ne, anche il ge ne re ses sua le, ma, come tutte le
astra zio ni di cui è fatta la ‘realtà’ – gli uni ver sa li, le clas si, gli in sie mi, i
grup pi, le as so cia zio ni, le dif fe ren ze, le identità, l’es se re (il ter mi ne
‘ge ne re’ in di ca tutto que sto) –, il ge ne re è una astra zio ne con cre ta in
quan to della ‘realtà’ è ele men to co sti tu ti vo, strut tu ra le. Esso fi ni sce
con l’es se re una trap po la, sia quan do non si rie sce a ve nir ne fuori sia
quan do di ven ta l’esca di un mi rag gio per chi vi am bi sce, come nel
caso di Mamma Roma. La realtà, all’in ter no di un de ter mi na to mondo
cul tu ra le, è la vi sio ne che se ne ha, l’in sie me dei com por ta men ti, dei
si ste mi di va lo ri che vi si ri fe ri sco no, i di scor si che se ne fanno. Il ge‐ 
ne re, di sesso, di razza, di etnia, di na zio ne, di clas se, di ruolo, di con‐ 
fes sio ne re li gio sa, di ade sio ne ideo lo gi ca, ecc., ri spon de al mondo
così com’è co strui to sulla lo gi ca dell’identità, sull’es se re; e il suo pro‐ 
ta go ni sta è il l’ele men to fon da men ta le del giu di zio pre di ca ti vo, il sog‐ 
get to. In quan to tale, il ge ne re, con for me men te alla lo gi ca se con do
cui si co sti tui sce un qual sia si in sie me, si rea liz za sulla base dell’in dif‐ 
fe ren za per l’alterità, tran ne per quan to con cer ne l’op po si zio ne che
serve per ca rat te riz zar lo, per in di vi duar lo, dun que per quan to ri guar‐ 
da l’alterità re la ti va, fun zio na le alle op po si zio ni bi na rie a cui l’identità
ri du ce la dif fe ren za. Ma la dif fe ren za, come singolarità, come unicità,
come alterità non re la ti va e non si tua ta in pa ra dig mi di con cet ti op‐ 
po sti, è espun ta all’in ter no dello stes so ge ne re, dello stes so in sie me,
che non ri co no sce altra dif fe ren za che quel la che iden ti fi ca quel ge‐ 
ne re, quell’in sie me.

2

Tutta la realtà so cia le è ar ti co la ta me dian te ge ne ri, ge ne ri iden ti ta ri.
Il ge ne re ade ri sce alla realtà, al mondo così com’è, lo so stie ne, lo rap‐ 
pre sen ta, lo ri pro du ce. Pa so li ni ne segue le tra sfor ma zio ni at tra ver so
le tra sfor ma zio ni della realtà so cia le. E ciò anche come pas sag gio da
un mondo mi ti co, sia in senso me ta fo ri co, sia in senso let te ra le, alla
Realtà sto ri ca, con le sue esi gen ze, le sue necessità in nome del Pro‐ 
gres so, della Civiltà e della Ci vi liz za zio ne, in cui è ap pun to l’alterità
sin go la re, di cia scu no, quel la che re si ste alla genericità, a pa ga re il
prez zo più alto.

3

2. La gran de tra sfor ma zio ne
La realtà, il mondo, che fa da con te sto sto ri co al ci ne ma di Pa so li ni, è
una forma so cia le in tra sfor ma zio ne, che egli ana liz za e raf fi gu ra da
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scrit to re, fino alla forma del ca pi ta li smo avan za to, da lui lu ci da men te
iden ti fi ca ta, dia gno sti ca ta al suo primo pro fi lar si anche in Ita lia, tra la
fine degli anni Ses san ta e gli inizi degli anni Set tan ta, e oggi in quel la
fase di svi lup po estre mo, a li vel lo mon dia le, co mu ne men te de no mi‐ 
na ta glo ba liz za zio ne.

At tra ver so la scrit tu ra, sia che si trat ti della scrit tu ra fil mi ca, sia di
quel la let te ra ria, ma anche di quel la gior na li sti ca, Pa so li ni de nun cia i
pro ces si di de ge ne ra zio ne di com por ta men ti e di va lo ri, pro vo ca ti dal
ra pi do in se ri men to, di su ma niz zan te, nei cicli ri pro dut ti vi della civiltà
dei con su mi, la tra sfor ma zio ne re pen ti na e im pie to sa della vita di cia‐ 
scu no in una vita ano ni ma, im per so na le, in cui alla crisi dell’identità
cor ri spon de l’il lu sio ne della sua af fer ma zio ni in modi vio len ti e pa ros‐ 
si sti ci, in cui l’alterità non re la ti va, quel la della singolarità in clas si fi ca‐ 
bi le e in so sti tui bi le di cia scu no è sa cri fi ca ta, e in cui c’è la co stru zio ne
di un Altro ge ne ri co, astrat to, a cui op por si per af fer ma re la pro pria
dif fe ren za a sua volta di ge ne re, ge ne ri ca.

5

Agli inizi degli anni Set tan ta, par ti co lar men te negli ar ti co li pub bli ca ti
sul Cor rie re della Sera, Pa so li ni con du ce una lu ci da ana li si del pro ces‐ 
so di svi lup po in Ita lia della civiltà dei con su mi, oggi con fi gu ra ta nella
forma del mer ca to uni ver sa le, della uni fi ca zio ne eco no mi ca e della
co mu ni ca zio ne glo ba le. Ne in di vi dua la base nella ri vo lu zio ne delle
in fra strut tu re e nella ri vo lu zio ne del si ste ma di in for ma zio ne. So prat‐ 
tut to la te le vi sio ne, ‘au to ri ta ria e re pres si va’, di ve nu ta cen tro di ela bo‐ 
ra zio ne dei mes sag gi, ha av via to, os ser va Pa so li ni, un’opera di ac cul‐
tu ra zio ne omo lo gan te, che non am met te altra ideo lo gia che quel la del
con su mo, se con do le norme di quel la che egli chia ma ‘Pro du zio ne
crea tri ce di be nes se re’ (v. «Ac cul tu ra zio ne e ac cul tu ra zio ne  », 9 di‐ 
cem bre 1973, in Pa so li ni 1990� 237). L’omo lo ga zio ne pre ve de al ter na ti‐ 
ve, ma esclu de ogni alterità. È in te res san te ri le va re che Pa so li ni im‐ 
pie ga di ret ta men te il ter mi ne ‘alterità’ di stin guen do lo da ‘al ter na ti va’
e con trap po nen do lo a ‘identità’ e ‘iden ti fi ca zio ne’ (v. «In ter ven to al
Con gres so del Par ti to Ra di ca le», in Pa so li ni 1976� 189-190).

6

Ma i pro ces si di ac cul tu ra zio ne omo lo gan ti non tro va no ri scon tro
nella ef fet ti va possibilità di sod di sfa zio ne dei nuovi bi so gni, de si de ri e
im ma gi na ri, pro vo ca ti ‘dalla pro du zio ne crea tri ce di be nes se re’ pres‐ 
so le clas si meno ab bien ti, a cui man ca no i mezzi per rea liz zar li, tanto
da ge ne ra re fru stra zio ne, rab bia e ri sen ti men to, spe cial men te tra i
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gio va ni. Pa so li ni sa pe va bene che l’omo lo ga zio ne ap pa ren te na scon‐ 
de va, anzi acui va le dif fe ren ze eco no mi che e di con di zio ni di vita, non
can cel lan do que gli aspet ti che l’Ita lia pre sen ta negli anni Cin quan ta e
Ses san ta e che pos so no es se re espres si in ter mi ni di de nu tri zio ne,
ghet tiz za zio ne e spe re qua zio ni so cia li dram ma ti che.

L’omo lo ga zio ne nella società ita lia na dei con su mi è un fe no me no di
su per fi cie ma ni fe stan te si nella sem pre mag gio re iden ti fi ca zio ne dei
com por ta men ti, delle idee, delle esi gen ze, dei de si de ri, degli im ma gi‐ 
na ri delle per so ne ap par te nen ti a stra ti so cia li di ver si. In que sta si‐ 
tua zio ne ogni forma di ri ven di ca zio ne è ri chie sta di iden ti fi ca zio ne
con chi de tie ne il po te re. Ge ne re con tro ge ne re. Ma il punto è che il
ge ne re non mette in que stio ne il ge ne re.

8

3. Lo spa zio del fem mi ni le nel ci ‐
ne ma di Pa so li ni: mondo
dell’uomo e hu ma ni tas
Lo spa zio del fem mi ni le pa so li nia no raf fi gu ra to par ti co lar men te in
Mamma Roma (1962) e in Medea (1969) è lo spa zio della de nun cia e
della presa di po si zio ne cri ti ca e crea ti va nei con fron ti dei luo ghi
dell’or di ne del di scor so do mi nan te, con i suoi pa ra dig mi, le sue op po‐ 
si zio ni, le sue si ste ma zio ni in ge ne ri e spe cie, con le sue dif fe ren ze
iden ti ta rie, in cui la dif fe ren za come unicità, non intercambiabilità,
incompibilità, singolarità, in som ma come alterità non re la ti va, è can‐ 
cel la ta.

9

Ri spet to all’ine so ra bi le pro ce de re omo lo gan te e in dif fe ren te della
Sto ria con il suo im por re dif fe ren ze sem pre più ge ne ri che e iden ti fi‐ 
ca zio ni ri chie den ti sem pre più ampie con trap po si zio ni, le fi gu re fem‐ 
mi ni li nel ci ne ma di Pa so li ni, fuori ge ne re, sui ge ne ris, rap pre sen ta no
un ele men to di rot tu ra, di re si sten za, di non assimilabilità, di ri get to.

10

At tra ver so le raf fi gu ra zio ni del fem mi ni le, Pa so li ni de nun cia i pro ces si
di cor ru zio ne, lo svuo ta men to di va lo ri, mette in di scus sio ne l’ideo lo‐ 
gia do mi nan te ri spet to alla quale, per usare il lin guag gio di Pa so li ni
stes so, i suoi per so nag gi fem mi ni li si pon go no, anche loro mal gra do,
sia pure pas si va men te, come nel caso di Mamma Roma, ma anche di
Bruna e di Bian co fio re, in rap por to di ‘alterità’ e non di ‘al ter na ti va’.
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Nella pro du zio ne ci ne ma to gra fi ca di Pa so li ni la sov ver sio ne e la re si‐ 
sten za, la rein ter prea zio ne del mito, la sua rei te ra zio ne mal gra do i
pro gres si della civiltà e della ra gio ne, sono ‘fi gu re’, nel senso di Ro land
Bar thes (1977) , cioè fi gu re del di scor so ar ti sti co e al tempo stes so
espres sio ni di at teg gia men ti etico- logici, in cui le donne svol go no
una parte cen tra le. Nell’uni ver so di di scor so pa so li nia no, il ge ne re
fem mi ni le è il luogo della messa in di scus sio ne del ge ne re stes so. Ri‐ 
spet to all’af fer ma zio ne pre va ri ca tri ce dell’iden ti co, dello stes so, ri‐ 
spet to alla con fer ma e ri con fer ma os ses si va della pro pria identità di
ge ne re, di sog get to, ri spet to alla ri pro du zio ne dell’iden ti co, il fem mi‐ 
ni le mette in scena la forza vi ta le dell’umano fuori ge ne re, di una hu‐ 
ma ni tas il cui si gni fi ca to va ri con dot to eti mo lo gi ca men te non al ge‐ 
ne re homo, ma a humus, a terra, come nel caso di hu mi li tas. Il fem mi‐ 
ni le non è una qualità ine ren te al ge ne re donna, esclu si va alle donne,
ma al con tra rio è una qualità inter- genere, tran sge ne re di cia scu no,
del sin go lo in rap por to con l’altro sin go lo, in un rap por to di volto sco‐ 
per to a volto sco per to, di ascol to, di ac co glien za, in un rap por to di
pace pre ven ti va, fuori identità, fuori dall’op po si zio ne che l’in dif fe ren‐ 
te dif fe ren za iden ti ta ria ri chie de, fuori dalle sue di vi sio ni e dalle sue
di vi se, dal suo re clu ta men to e chia ma ta alle armi, fuori dalla vio len za
che l’ap par te nen za ad essa com por ta.

12

4. La trap po la dell’identità
Pro prio in ri spo sta alla sto ria cul tu ra le del pro gres si vo con trap por si
delle identità, tanto più quan to più en tra no in crisi, quan to più pro‐ 
du co no esse stes se in dif fe ren za e omo lo ga zio ne, Pa so li ni, nella pro‐ 
pria ri cer ca, sce glie spes so di evi den zia re, tra mi te per so nag gi fem mi‐ 
ni li, qualità, aper tu re, orien ta men ti come la vitalità crea tri ce, le forze
pro rom pen ti della vita, la mi ti ca e ri ge ne ra tri ce capacità di tra scen‐ 
de re i li mi ti delle ca te go rie e dei di scor si del ‘ra zio na le or di ne so cia le’,
scon vol gen do ne le lo gi che a suo fon da men to. Le trac ce dello sguar do
aper to e cri ti co di Pa so li ni, il suo punto di vista spre giu di ca to e po li‐ 
lo gi co, si tro va no so prat tut to nelle sue raf fi gu ra zio ni di donne, e non
del ge ne re ma schi le, del sog get to ma sco li niz za to, sede sim bo li ca di
po te re e di con trol lo, ruolo pub bli co, fun zio ne di re go la men ta zio ne
so cia le e di sa cra men ta liz za zio ne dei rap por ti tra i sessi. L’uni ver so
fem mi ni le è plu ri vo co, dia lo gi co, crea ti vo pro prio perché è al mar gi ne
ri spet to all’ideo lo gia uf fi cia le. Le fi gu re fem mi ni li e, con ri fe ri men to
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più ampio, le espres sio ni, le voci, le ot ti che fem mi ni li esor bi ta no dai
li mi ti e dalle co stri zio ni dei luo ghi co mu ni, dei luo ghi del di scor so, dai
ruoli, dai sog get ti, dalle identità, dai ge ne ri re clu ta ti a ser vi zio dell’or‐ 
di ne so cia le.

Nel mo no lo go che co sti tui sce l’atto unico di Un pe scio li no (1957) de‐ 
sti na to alla Com pa gnia del Tea tro de Sa ti ri e mai rap pre sen ta to, una
donna ormai non più gio va nis si ma ri bel lan do si alla sua identità di zi‐ 
tel la, mette in di scus sio ne la pre va ri ca zio ne che in ge ne ra le l’identità
com por ta sulla singolarità di cia scu no, che viene «chiu so in quel la
cor ni ce, in quel lo sche ma di ferro». Il di scor so si al lar ga fino ad es se re
una re qui si to ria con tro la trap po la dell’identità:

14

Quan do uno ti co no sce, quell’idio ta, prima ti clas si fi ca nella tua ca te ‐
go ria, poi ti pren de in con si de ra zio ne in quan to per so na. Non ca pi sce
che fa uno sba glio spa ven to so…che è empio…be stia…che com pie un
atro ce reato con tro l’umanità… Umi lia re un in di vi duo con un atto
aprio ri sti co che poi resta fisso nel giu di zio su di lui, Ine li mi na bi le,
ine li mi na bi le, anche se in co scien te men te è una vi gliac che ria or ren da
[…] Sì tutti, tutti gli uo mi ni sono fatti così: pre sen ta te a uno un ebreo,
e que sto prima sarà ebreo, e poi sarò uomo, in di vi duo. […] Ma le det ti
con for mi sti, idio ti, tutti, tutti! […Den tro a que sta ca te go ria] c’è tutta
una vita che non sop por ta ca te go rie: una vita dove scri ve re ‘ca te go ‐
ria’ è come pre ten de re di scri ve re con un dito nell’acqua. Macché, fi ‐
gu ra te vi se vi con vin ce te di que sto! Ma le det ti na zi sti, tutti, tutti! Bi ‐
so gna es se re ugua li, ap par te ne re alla ca te go ria nor ma le, se no guai!
[…] Che pec ca to spa ven to so usci re in qual che modo dalla norma: la
scom mes sa che fa con se stes so que sto cre ti no di uomo na scen do è
di non com met te re scan da lo: perché chi com met te scan da lo frega
tutti gli altri, ri ve lan do che nell’uomo, in tutti gli uo mi ni, la possibilità
di scan da lo esi ste: e chi la fa fran ca, al lo ra, lo con dan na. Con tutto
l’es se re suo. Con tutto il suo istin to di con ser va zio ne! (Pa so li ni 2001b:
141-142).
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5. Dalla rap pre sen ta zio ne
dell’identità alla raf fi gu ra zio ne
dell’alterità
Pa so li ni non si li mi ta a raf fi gu ra re con la sua arte la vita, ma ri scri ve,
anche con la mac chi na da presa, la raf fi gu ra zio ne che è già nella vita,
ir ri du ci bi le ai luo ghi della rap pre sen ta zio ne, alle sue re pli che, ai suoi
ruoli, ai suoi co pio ni; scri ve della raf fi gu ra zio ne extra- ordinaria che
rende la vita vita, che re sti tui sce alla pa ro la, al gesto, al volto, allo
sguar do, al riso e al pian to una vitalità ri ge ne ra ti va, tra sfor ma tri ce,
crea ti va. La raf fi gu ra zio ne è orien ta ta se con do la lo gi ca dell’alterità, il
rap por to con altri, l’ascol to dia lo giz za to; è raf fi gu ra zio ne del pro pria‐ 
men te umano, di ciò che fuo rie sce dalla funzionalità dalla
produttività, che sfug ge al con trol lo, alla presa, alla pia ni fi ca zio ne,
alla co di fi ca zio ne; raf fi gu ra zio ne che rende l’in vi si bi le vi si bi le, dice
l’in di ci bi le dei luo ghi co mu ni del di scor so e ri cer ca l’in fi ni to nel fi ni to.
La raf fi gu ra zio ne è il guar da re in di ret to («la sog get ti va in di ret ta li be‐ 
ra» di Pa so li ni), evi tan do la pie tri fi ca zio ne dello sguar do che iden ti fi‐ 
ca. È la scrit tu ra in tran si ti va senza og get to, ruolo, di sci pli na; è il ri‐ 
tro va men to del sen ti re ap pren sio ne e paura per l’altro, l’op po sto, il
di ver so, l’estra neo, il non ap par te nen te, uscen do dalla cro sta in du ri ta
dell’identità trin ce ra ta a pro pria di fe sa, la quale im pe di sce che possa
es ser ci altra paura che lo ri guar di da quel la che in cu te a ‘noi’ o quel la
‘noi’ in cu tia mo a lui. Tutto que sto Pa so li ni lo dice at tra ver so il fem mi‐ 
ni le, e so prat tut to at tra ver so le fi gu re di donne – madre, fi glie o pro‐ 
sti tu te che siano –, non rap pre sen tan do e og get ti van do i per so nag gi
fem mi ni li sullo scher mo o sulla pa gi na, ma a par ti re dalla irriducibilità
di cia scu no di loro alla og get ti va zio ne e alla rap pre sen ta zio ne, dal
loro sot trar si alla identità di ge ne re, con le sue op po si zio ni e ge rar‐ 
chiz za zio ni.

15

In con tra sto con la po si zio ne in di vi dua le nell’or di ne so cia le e mo ra le,
con la de gra da zio ne e le ipo cri sie che l’or di ne stes so ge ne ra, con le
di ver se forme, espli ci te o sub do le, di coer ci zio ne so cia le, le donne di
Pa so li ni come Medea e Mamma Roma sono col le ga te con la sim bo lo‐ 
gia delle forze pro rom pen ti della vita (cicli vi ta li, madre terra, figli,
bam bi ni, acqua, luce), e con la vitalità dell’in quie tu di ne per l’altro.

16
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Me ta fo ra dell’aper tu ra alla vita dei per so nag gi fem mi ni li di Pa so li ni è
la scel ta di in tro dur re come pro ta go ni ste nelle sue pro du zio ni ci ne‐ 
ma to gra fi che donne della vita reale: la stes sa Su san na Pa so li ni, madre
di Pier Paolo, nel film Il Van ge lo se con do Mat teo (1964), o in Teo re ma
(1968); la scrit tri ce Elsa Mo ran te come pro sti tu ta senza nome in Ac‐ 
cat to ne (1961), Maria Cal las in Medea.

17

6. Medea stra nie ra, ex tra co mu ni ‐
tria, fuori luogo
Medea raf fi gu ra la lotta tra mondi di ver si rap pre sen ta ti dalle fi gu re
mi ti che di Medea e Gia so ne. Medea è madre sia in senso bio lo gi co –
con Gia so ne ge ne ra due figli ma schi –, sia in senso sim bo li co, in
quan to, sa cer do tes sa della Col chi de, è madre di tutto il po po lo su cui
regna suo padre Eeta. In un certo modo come Mamma Roma, Medea
rap pre sen ta una cul tu ra ori gi na ria pri mi ti va ai mar gi ni del mondo uf‐ 
fi cia le, la lon ta na e roc cio sa Col chi de. E, come Mamma Roma, anche
Medea è at trat ta dalla sfida di in tra pren de re una nuova vita rap pre‐ 
sen ta ta, in que sto caso, dall’ar ri vo di Gia so ne, il viag gia to re. Lo sce na‐ 
rio che il film Medea raf fi gu ra è quel lo della re la zio ne tra sacro e pro‐ 
fa no, della se pa ra zio ne di Medea dalla sua terra, di un rap por to amo‐ 
ro so spe re qua to, del le ga me tra amore e morte, tra fecondità e di‐ 
stru zio ne – i riti della fertilità ba sa ti sul sa cri fi cio umano, il di stac co
dalla madre terra per se gui re uno sco no sciu to, lo scon tro di cul tu re
di ver se, il dare la vita e il dare la morte.

18

Tutte le azio ni di Medea fuo rie sco no dalla lo gi ca del mondo chiu so
sulla pro pria identità, dall’es se re così delle cose, dall’or di ne del di‐ 
scor so, da qual sia si ten den za alla ri con fer ma dell’iden ti co. Sia quan do
crea, sia quan do di strug ge, Medea si com por ta se con do un si ste ma di
va lo ri che la col le ga, in un rap por to di stret ta in ter con nes sio ne e di
re ci pro ca ri spon den za, con le forze vi ta li del cosmo. Pa ra dos sal men‐ 
te, tutte le sue azio ni, anche le più di strut ti ve, hanno un senso alla
luce del pro get to per la sal va guar dia della qualità della vita stes sa.

19

Ri cor ren do a tec ni che ci ne ma to gra fi che e a scel te sti li sti che pre ci se,
Pa so li ni esal ta in Medea la positività delle sue ori gi ni, l’in no cen za pri‐ 
mor dia le, la di men sio ne mi ste rio sa, in co no sci bi le – i primi piani del
volto e degli occhi, l’uso ri cor ren te di primi piani di pro fi lo. Lo sguar ‐

20
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do di Medea viag gia al di là dei li mi ti del mondo e fa in tra ve de re l’al‐ 
lean za ta ci ta con gli dei, lo stato di co mu nio ne pa ci fi ca con la na tu ra,
con la sfera sacra della vita. Medea è in ten sa, re ga le, vi gi le. Il suo è
uno sguar do di stan zia to, di gni to so e in di ret to, sia quan do par te ci pa
ai riti della comunità di ori gi ne, sia quan do si uni sce a Gia so ne. I suoi
com por ta men ti, le sue pa ro le sono pre gni di si gni fi ca ti e di
significatività, di con se guen ze per tutti co lo ro che en tra no in con tat‐ 
to con lei e con il suo mondo.

Medea è sem pre fuori luogo, in un con ti nuo dif fe ri re tra segni, mai
to tal men te in glo ba ta da alcun ge ne re, in una co stan te messa in di‐ 
scus sio ne dei mondi a cui ap par tie ne, di cui è espres sio ne, per fi no del
mondo sacro che rap pre sen ta. La nar ra zio ne fil mi ca ini zia raf fi gu ran‐ 
do Medea nel ruolo di sa cer do tes sa con il com pi to di ga ran ti re, anche
con la par te ci pa zio ne ai riti della fertilità, la qualità di vita della
comunità ori gi na ria di ap par te nen za, il suo be nes se re. In ve ce, l’ele‐ 
men to che dà svi lup po alla nar ra zio ne suc ces si va è il tra di men to di
que sta stes sa comunità e del suo po po lo, lo spo sta men to verso l’altro
sco no sciu to. Pur emer gen do come fi gu ra fem mi ni le cen tra le e po ten‐ 
te, il di sa gio e l’emar gi na zio ne ri spet to ai mondi che abita è una co‐ 
stan te nella raf fi gu ra zio ne di que sto per so nag gio. Al ter mi ne del viag‐ 
gio in mare con gli ar go nau ti, Medea, gua da gna ta la ter ra fer ma, cerca
i segni del sacro, la co mu ni ca zio ne con gli dei, ma pre va le in
quell’epi so dio il senso di di so rien ta men to, di di sa gio, e di dif fe ren za
ri spet to alla terra stra nie ra: ‘Ahaaah! Par la mi, Terra, fammi sen ti re la
tua voce! Non ri cor do più la tua voce! Sole!’. L’esclu sio ne, in quan to
stra nie ra, dalla comunità di Co rin to, sotto il regno di Creon te, è sim‐ 
bo leg gia ta dalla col lo ca zio ne della sua casa fuori dalle mura della
città.

21

Ri spet to al mondo se co la re rap pre sen ta to da Gia so ne e go ver na to da
Creon te, Medea è l’ec ces so, l’esor bi tan te, l’altro sa cri fi ca to al fine di
man te ner ne l’integrità, la com pat tez za, l’identità. Medea è mo bi le,
passa con fluidità da un luogo ad un altro, da uno stato so cia le ad un
altro, senza mai iden ti fi car si de fi ni ti va men te in nes su no. La sua fi gu ra
è com ples sa, in de fi ni bi le, di na mi ca, espres sio ne della in ter re la zio ne
con ti nua fra mondi, ge ne ri e ruoli di ver si: sacro/pro fa no, spi ri tua‐ 
le/mon da no, na tu ra/cul tu ra, pub bli co/pri va to, in ter no/ester no. Vive
que sti mondi si mul ta nea men te in tutti i loro aspet ti, come donna
nelle sue di ver se pre ro ga ti ve di sa cer do tes sa, madre, mo glie, aman te,
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ti ran na, pa ra dos sal men te in vio la bi le nella sua alterità e al tempo stes‐ 
so vul ne ra bi le pro prio per que sto, per la per ce zio ne che ha dell’altro.

La tra ge dia fi na le è col le ga ta con l’in dif fe ren za, la chiu su ra, il ri fiu to
da parte di un mondo in ca pa ce di aprir si all’altro, di ac co glie re l’altro,
di te ne re all’altro. Medea che dà la morte ai suoi figli sim bo leg gia il
punto mas si mo della ri bel lio ne non solo nei con fron ti di un or di ne
so cia le in dif fe ren te, pron to a se gre ga re, a ri cu sa re, a estro met te re
l’altro, ma anche e so prat tut to nei con fron ti di ciò che un mondo del
ge ne re fi ni sce col pro dur re. Ciò resta della fi gu ra di Medea, nell’im‐ 
ma gi na rio co mu ne, nel di scor so co mu ne, nell’or di ne del di scor so, di
Medea come luogo co mu ne, la madre che am maz za i suoi figli, a
guar dar bene, da un punto di vista fuori luogo, non sol tan to è lo scan‐ 
da lo del mondo che espun ge l’altro, ma la sua ver go gna: la ver go gna
di un mondo che pru du ce tali fi gu re, che spin ge la donna – più pre ci‐ 
sa men te il sin go lo in trap po la to nel ge ne re e nell’identità im po sta gli –
fino a tale li mi te, che pro du ce, che con ti nua a pro dur re Medee.
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7. La paura dell’altro come alibi e
il senso di colpa. Oc chio non vede,
cuore non sente
La tol le ran za al leg gia sull’in dif fe ren za e na scon de l’in sof fe ren za,
l’odio. Essa si con ver te fa cil men te in in tol le ran za, in espul sio ne, in
messa al bando. Ma an co ra più sotto dell’in dif fe ren za e l’odio c’è il
senso di colpa, la cat ti va co scien za, che a volte rif fio ra.

24

La paura dell’altro con si glia il suo al lon ta na men to. Il mondo di Gia so‐ 
ne non con tie ne Medea, non re si ste alla sua alterità e sce glie di chiu‐ 
der si da van ti a ciò che viene per ce pi to come mi nac cia al pro prio or‐ 
di ne so cia le.
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Creon te dice a Medea:26

Mi fai paura – te lo dico aper ta men te – per la mia fi glio la. È noto a
tutti in que sta città che, come bar ba ra, ve nu ta da una terra stra nie ra,
sei molto esper ta nei ma le fi ci. Sei di ver sa da tutti noi: perciò non ti
vo glia mo tra noi (Pa so li ni, 2001a, vol. I: 1285).
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Ma poi con fes sa il vero mo ti vo per cui vuole cac ciar la in sie me ai suoi
figli. Sua fi glia si sente in colpa verso di lei e prova do lo re per il do lo re
di lei. Egli in realtà ha paura per sua fi glia, per ciò che sua fi glia può
fare in tale stato di cat ti va co scien za. Pro prio perché senza colpa,
Medea deve an dar se ne, perché la sua stes sa pre sen za pro cu ra sensi
di colpa. Il po te re in ter vie ne per evi ta re che chi è trop po sen si bi le
non sa es se re in dif fe ren te alla sof fe ren za al trui. Non ve de re chi sof fre
è un buon ri me dio per evi ta re even tua li sensi di colpa e sen tir si in ve‐ 
ce con la co scien za in pace.
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A dire la verità, dice Creon te:28

non è per odio con tro di te, né per so spet to della tua diversità di bar ‐
ba ra, ar ri va ta alla no stra città coi segni di un’altra razza, che ho
paura… Ma è per ti mo re di ciò che può fare mia fi glia: che si sente
col pe vo le verso di te e sa pen do il tuo do lo re, prova un do lo re che
non le dà pace (Pa so li ni, 2001a, vol. I: 1285).

8. Mamma Roma: il sogno
dell’esclu so di es se re iden ti co a
chi ha l’identità che conta
Se ora pas sia mo a con si de ra re il film Mamma Roma, no tia mo su bi to
che già il nome ‘Mamma Roma’ (anche qui il nome del per so nag gio dà
il ti to lo al film) dice dell’in ter re la zio ne tra pub bli co e pri va to, della
continuità di fatto tra sfere di ver se ma non se pa ra te della vita, al di là
delle di vi sio ni co sti tui te da ruoli, co di ci e con ve zio ni so cia li, dice della
continuità che le cir co stan ze della vita e delle re la zio ni pos so no ne‐ 
ga re o as se con da re. Mamma Roma è una pro sti tu ta di pro fes sio ne,
po ve ra, emar gi na ta e chias so sa, raf fi gu ra ta come vit ti ma dell’op pres‐ 
sio ne e del con trol lo.
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Come Medea, Mamma Roma espri me non solo l’umiltà, la dignità, ma
anche la po ten za pro rom pen te di forze pri mor dia li, un senso ori gi na‐ 
rio, che fuo rie sce dai li mi ti posti dalla lo gi ca della dif fe ren za ba sa ta
sull’identità, sul ge ne re – dif fe ren za di spe cie, razza, co lo re della
pelle, clas se so cia le, dif fe ren za ses sua le, ecc.
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Sia Medea sia Mamma Roma sono madri, ca pa ci di ge ne ra re nuova
vita, ma en tram be in ve sti te di significatività che tra scen de i si gni fi ca ti
spe ci fi ci della re la zio ne or di na ria madre- figlio. Ri spet to alla
contemporaneità, alla si tua zio ne cro no to pi ca im me dia ta, en tram be
que ste donne guar da no oltre: Mamma Roma, fi gu ra fem mi ni le ro ma‐ 
na del do po guer ra, guar da verso una con di zio ne di vita mi glio re al di
là della povertà e della mi se ria; Medea guar da verso la sfera sacra a
cui dà un va lo re so cia le.
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In Mamma Roma la re la zio ne tra madre e fi glio ri man da alla bor ga ta
ro ma na, quin di ad una clas se spe ci fi ca di una de ter mi na ta comunità,
re la ti va men te pic co la, li mi ta ta. Ma le pro ble ma ti che che Pa so li ni af‐ 
fron ta in que sto film ri man da no in ef fet ti ad una comunità assai più
vasta, un con te sto glo ba le più ampio, po trem mo dire: il mondo oc ci‐
den ta le. E forse, anche tra scen do no quest’ul ti mo, come av vie ne pure
in Medea: la scrit tu ra di Pa so li ni ge ne ral men te, e non solo quel la fil‐ 
mi ca, ri suo na di si gni fi ca ti ri spon den ti ad una di men sio ne co smi ca
che dà un senso al mondo stes so, ai suoi segni, ai suoi lin guag gi, col‐ 
le gan do ele men ti par ti co la ri e uni ver sa li, lo ca li e lon ta ni. Un tema co‐ 
stan te in Pa so li ni è l’interrelazionalità fra mondi di ver si, l’impossibilità
dell’in dif fe ren za per la vita, il dia lo gi smo strut tu ra le tra tutto ciò che
è vi ven te; di qui la necessità di ri co no sce re l’ir re vo ca bi le con di zio ne
di in ter di pen den za fra gli ele men ti, umani e non umani, com po si ti vi
di uni ver si di significatività sem pre più gran di. E come mo stra no le
vi cen de di donne come Mamma Roma e Medea, il non ri co no sce re la
con di zio ne ori gi na ria e vi ta le di in ter di pen den za dia lo gi ca, il senso
ori gi na rio della vita, il senso ma ter no ine ren te al rap por to con l’altro,
può fi ni re sol tan to in de va sta zio ne e morte.
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La re la zio ne madre- figlio, com ples sa e pro ble ma ti ca, è una me ta fo ra
im pie ga ta da Pa so li ni per ela bo ra re la pro pria cri ti ca all’ideo lo gia do‐ 
mi nan te.
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Mamma Roma e anche altre fi gu re fem mi ni li raf fi gu ra te sia in que sto
film, sia, ad esem pio, in Ac cat to ne, ven go no da fa mi glie estre ma men te
po ve re, sono vit ti me di vio len za e di con trol lo da varie parti – il ma‐ 
gnac cio, la po li zia, gli stes si figli –, vi vo no una vita di pri va zio ni al
mar gi ne della società uf fi cia le, uno spa zio am bi guo ai con fi ni fra due
mondi. Ma è so prat tut to Mamma Roma ad am bi re con tutte le forze a
mi glio ra re la pro pria po si zio ne so cia le, a sof fri re come in sop por ta bi le
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la pro pria si tua zio ne, a es se re tor men ta ta dalla con sa pe vo lez za di
poter mi ra re ad altro, un altro ir rag giun gi bi le; cosa che, al tempo
stes so, la rende di spe ra ta e at ti va. La vista sulla città di Roma dalla
sua fi ne stra, dato che la sua casa non è den tro alla bor ga ta ma ai con‐ 
fi ni della città, sot to li nea la con di zio ne di emar gi na zio ne ri spet to alle
clas si so cia li più ab bien ti e il de si de rio di iden ti fi ca zio ne con esse. In
realtà Mamma Roma sa di non ap par te ne re né alla ‘sua’ clas se ri spet to
alla quale guar da al tro ve, né alla clas se media che vor reb be ma non
rie sce a rag giun ge re no no stan te la con qui sta di merci e di beni ma te‐ 
ria li che in di ca no il mo vi men to in quel la di re zio ne, og get ti vari tra cui
la vespa rossa per il fi glio Et to re.

Mamma Roma è re le ga ta nel punto di con fi ne tra due mondi, è bloc‐ 
ca ta dal de si de rio di iden ti fi ca zio ne, il de si de rio di so sti tui re una po‐ 
si zio ne so cia le con un’altra, una clas se so cia le con un’altra, di ri ven di‐ 
ca re i pro pri di rit ti avan zan do dalla pro sti tu zio ne alla cit ta di nan za nel
mondo della bor ghe sia media ur ba na. È mossa dal de si de rio di eva‐ 
sio ne, vive nel e del mo vi men to tra li vel li so cia li dif fe ren ti. Il mezzo
per ri ven di ca re la pro pria libertà di spo sta men to, di tra sfor ma zio ne, è
il la vo ro, il la vo ro one sto. Mamma Roma sogna il la vo ro li be ro, il la vo‐ 
ro che si com pra e si vende sul mer ca to dello scam bio egua le. Anche
Et to re è cat tu ra to tra due mondi: il pas sa to della vita di cam pa gna e il
fu tu ro con su mi sti co del pro gres so dall’altra. Ma, men tre Mamma
Roma ab brac cia l’etica del la vo ro della emer gen te clas se media, Et to‐ 
re fal li sce a scuo la, è di soc cu pa to e di so rien ta to, del tutto svuo ta to di
va lo ri, privo di sogni, di pro get ti, di pen den te per il pro prio so sten ta‐ 
men to dalla madre. Con fi gu re come Et to re, ma anche con Bruna, la
ra gaz za di ve nu ta sua aman te, Pa so li ni mette in scena lo scon tro tra
cul tu re, la crisi di va lo ri, la di spe ra zio ne, le fru stra zio ni che af flig go no
i gio va ni. Et to re non si ri tro va nel pro get to della madre; ri spet to a
quest’ul ti ma è altro, né trova scap pa to ie da van ti alla volontà, la ti ran‐ 
nia della madre. La morte di Et to re è il prez zo pa ga to da Mamma
Roma per il suo sogno di eva sio ne.
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Pa so li ni mo stra Mamma Roma men tre con de ci sio ne, parla, si agita, si
di ri ge fuori dal sot to suo lo del sot to pro le ta ria to verso la città, la pic‐ 
co la bor ghe sia del fu tu ro, che sogna di rag giun ge re ma che non
raggiungerà mai. Per que sto sogno Mamma Roma sa cri fi ca i va lo ri di
un pas sa to ormai lon ta no a cui non vuole ap par te ne re per av vi ci nar si
ad un fu tu ro at tra ver so il quale ri scat tar si, che però resta inac ces si bi‐
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Italiano
La singolarità fem mi ni le nella trap po la dell’identità di ge ne re e nella sua
(spes so il lu so ria) possibilità di por tar si fuori dai lughi del Di scor so do mi nan‐ 
te trova la sua raf fi gu ra zio ne, fuori dalla rap pre sen ta zio ne do mi nan te e dai
suoi ste reo ti pi, nel ci ne ma di Pa so li ni, par ti co lar men te in Medea e Mamma
Roma.
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le: no no stan te la sua fer rea volontà e il suo at teg gia men to de ci so,
anche au to ri ta rio, nell’orien tar si verso di esso, non apparterrà mai al
so cia le cui am bi sce.
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La sin gu la ri té fe mi nine, pié gée par l'iden ti té gé né rique et par sa (sou vent
dé cep tive) pro messe d'échap per aux lieux com muns du Dis cours mas cu lin
trouve, hors du cadre de la re pré sen ta tion do mi nante et de ses sté réo types,
sa fi gu ra tion adé quate dans le ci né ma de Pa so li ni, en par ti cu lier dans les
films Medea et Mamma Roma.
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Dipartimento di Pratiche linguistiche e analisi di testi, Facoltà di lingue e
letterature straniere, Via Garruba 6, 70122 Bari (Italia)

https://preo.u-bourgogne.fr/textesetcontextes/index.php?id=142

