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È ve nu to ul ti mo. Cioè terzo, dopo Eu fo rio ne e So fo cle. Pub bli co e
giu ria si sono uniti nel boc cia re la tra ge dia pre sen ta ta da Eu ri pi de alle
Gran di Dio ni sie di Atene del 431 a.C. Ma l’au to re è stato ab bon dan te‐ 
men te ven di ca to dai po ste ri. Se dei testi pre sen ta ti dai primi due
clas si fi ca ti non se ne ha trac cia né ti to lo, la Medea di Eu ri pi de è di‐ 
ven ta ta un in va rian te uni ver sal men te va li do –nello spa zio e nel
tempo– di un mito che già a quel la data at ti ra va come pochi altri l’at‐ 
ten zio ne degli au to ri.

1

In fat ti nelle ver sio ni pre eu ri pi dei che Medea o non è l’as sas si na dei
pro pri figli, o li uc ci de per sba glio, o non si parla di altri cri mi ni (quale
l’uc ci sio ne del “ger ma no” o di Pelia). Anzi non si ven di ca di Gia so ne
perché sem bra non ne abbia mo ti vo. Anche se la tra di zio ne eu ro pea
ha tra sfor ma to Medea in una fat tuc chie ra dai po te ri pre va len te men te
ma le fi ci, nelle fonti an ti che lei viene pre sen ta ta il più delle volte come
una stre ga be ne fi ca, dagli in ten ti sal vi fi ci: salva Co rin to e/o Colco
dalla siccità e dalle epi de mie; edi fi ca tem pli e san tua ri; isti tui sce ce ri‐ 
mo nie re li gio se; rin gio va ni sce Gia so ne, il padre di lei e di lui; ri sa na la
mente di Er co le; ridà il trono a dei re cac cia ti da usur pa to ri ecc.

2

Il testo pro po sto da Eu ri pi de opera mol te pli ci in no va zio ni su que sta
tra di zio ne. Af fron ta temi tabù per la società ate nie se: il rap por to
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moglie- marito e i par ti co la ri della vita co niu ga le; la si tua zio ne della
donna nella società de mo cra ti ca ate nie se; il di rit to della donna
all’amore e alla fedeltà del ma ri to; la ven det ta della donna quan do
que sti di rit ti non ven go no ri spet ta ti ecc. Tutte mo di fi che che hanno
sor pre so il pub bli co del tempo, da una parte abi tua to all’os se quio
della tra di zio ne let te ra ria, dall’altra non an co ra pron to a di bat te re
pro ble mi ap par si da poco in seno alla pro pria comunità.

Ma la più no to ria in no va zio ne ap por ta ta da que sta tra ge dia ri ma ne la
de sa cra liz za zio ne delle fi gu re mi to lo gi che, ab bas sa te a gente qual sia‐ 
si. Spe cial men te nel caso di Medea che – da dea o semi- dea – viene
pre sen ta ta come co mu ne mor ta le (ele men to straor di na rio ri ma ne
solo il carro alato della fine). Lungo tutta la tra ge dia la pro ta go ni sta
agi sce quale donna, quale mo glie pri va ta del “ta la mo”, quale madre di‐ 
spe ra ta, tutto però fon da to sul l'in tel li gen za e la ra gio ne 1. E – fatto
im por tan te per la no stra di scus sio ne – è stato sem pre Eu ri pi de ad
apri re una lunga tra di zio ne di de ni gra zio ne della fi gu ra di Gia so ne,
che pre sen ta come basso, in gra to, egoi sta e spe cial men te vi gliac co –
trat to co mu ne dei pro ta go ni sti di quest’au to re.

4

In som ma il ger ma ni sta Kon rad Ken kel af fer ma che Eu ri pi de ha dato
con que sta sua ver sio ne la media delle possibilità, la norma, dalla
quale – co scien te men te – gli altri au to ri si al lon ta na no 2.

5

Lo stes so ha fatto anche que sto au to re dram ma ti co ita lia no, av vi ci‐ 
nan do si nel ’900 al mito di Medea, Cor ra do Al va ro. Sa reb be dif fi ci le e
forse anche az zar da to chia ma re Al va ro au to re dram ma ti co o tra gi co.
Anche se la sua pas sio ne per il tea tro l’ha te nu to sem pre molto vi ci no
alla vita della scena, spe cial men te in veste di cri ti co (per “Il Po po lo” e
“Il Mondo”), e l’ha poi anche de ter mi na to a scri ve re lui stes so let te ra‐ 
tu ra dram ma ti ca: i suoi testi tea tra li non ar ri va no al va lo re rag giun to
dai con tem po ra nei Ugo Betti, Eduar do De Fi lip po op pu re Pier Maria
Rosso di San Se con do che lui am mi ra e loda nelle sue cro na che tea‐ 
tra li 3. Se fosse stato per Il paese e la città (1923), tra sfor ma to poi in Il
caffè dei na vi gan ti (1939), il nome di Cor ra do Al va ro non avreb be tro‐ 
va to posto nem me no nei pochi la vo ri che lo ri cor da no come au to re di
tea tro. È stata in ve ce La lunga notte di Medea (1949) a dar gli un posto
di ri lie vo nella vita tea tra le ita lia na della se con da metà del se co lo da
poco con clu so.

6
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La pièce - com mis sio na ta da Ta tia na Pa vlo va, che alla prima as so lu ta
aveva un dop pio ruolo  : pro ta go ni sta e re gi sta – non cam bia quasi
nien te del testo di Eu ri pi de o di quel lo più caro alla tra di zio ne clas si‐ 
ca eu ro pea di Se ne ca, ma solo ac cen tua delle ca rat te ri sti che già pre‐ 
sen ti nei testi an ti chi e, sem pre su mo del lo di Eu ri pi de, ma tra sfor ma
an co ra di più i pro ta go ni sti in gente nor ma le. Si è a lungo par la to
della con tem po ra neiz za zio ne del mito di Medea, nonché dell’av vi ci‐ 
na men to del testo al va ria no alla terra na ta le ca la bre se ecc. Nien te di
più er ra to, a no stro av vi so. Il testo di Al va ro, anche forse gra zie al la‐ 
vo ro di adat ta men to di altri testi an ti chi, è pro fon da men te e so li da‐ 
men te ra di ca to nella più clas si ca tra di zio ne degli au to ri el le ni.

7

Dove in ter vie ne il mag gio re e più in te res san te con tri bu to di Al va ro è
nella rea liz za zio ne dei per so nag gi. Già Eu ri pi de - di ce va mo prima -
uma niz za Medea e de ni gra Gia so ne, ma lo fa dal punto di vista in di vi‐
dua le, dello svi lup po in di vi dua le dei due co niu gi: per amore lei ac cet‐ 
ta la tra sfor ma zio ne; per egoi smo lui sce glie il tra di men to. L’au to re
ita lia no con ti nua su que sta stra da sot to li nean do ancor più la tra sfor‐ 
ma zio ne dei pro ta go ni sti, ma ar ric chen do tutto ciò di un’ana li si molto
più ap pro fon di ta, ope ran do verso una uni ver sa liz za zio ne (e non con‐ 
tem po ra neiz za zio ne) dello sfon do so cia le e sto ri co su cui si con su ma
la tra ge dia.

8

Si è già com men ta ta – a lungo - la dif fe ren za che corre nel testo di
Eu ri pi de tra le civiltà di Colco e quel la di Co rin to; tra la società ma‐ 
triar ca le e quel la pa triar ca le; tra la po si zio ne che ognu na di esse
adot ta nei con fron ti degli dei ecc. La lunga notte di Medea viene a
col lo car si in un non- tempo, in un non- luogo. La sto ria rac con ta ta
ben si può tra spor re dall’antichità al ’600, al ’900 op pu re al Quar to
mil len nio se si vuole; a Co rin to, in Ca li for nia op pu re su un lon ta nis si‐ 
mo pia ne ta del no stro si ste ma so la re, perché è la sto ria an ti ca a dare
que sta malleabilità. È sol tan to un atto di ub bi dien za alla tra di zio ne se
Al va ro fa svol ge re l’azio ne della sua tra ge dia sem pre in Gre cia.

9

In fat ti si trat ta della ciclicità dell’in stau ra zio ne di un certo tipo di
equi li brio so cia le e ma te ria le: una data società è riu sci ta a su pe ra re
uno stato che con si de ra pri mi ti vo e quin di al quale non vuol più ri tor‐ 
na re; un certo per so nag gio – dopo lun ghe ed este nuan ti prove - è
riu sci to ad im por si sugli altri e ades so, in ve ce di co no sce re un tempo
di tre gua della sua vita, non può non te me re chiun que possa to glier gli
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il po te re; una data po po la zio ne ha rag giun to un equi li brio, se gna to
dalla pace, dal be nes se re, dalla tranquillità e con si de ra che qual sia si
in ter ven to al lo ge no lo possa di strug ge re.

Si è tanto in si sti to nell’ana li si del testo al va ria no sulla diversità ap por‐ 
ta ta da Medea, sull’in fluen za no ci va che lei po treb be avere sulla
comunità che la ospi ta, quan do l’au to re ci sem bra abbia vo lu to in si‐ 
ste re piut to sto sulla fi gu ra di Gia so ne che su quel la della mo glie. Sì,
Medea viene da terre lon ta ne e si tra sci na die tro un pas sa to ter ri bi le,
fatto di cri mi ni e sto rie di or ren de bar ba rie da lei ri co no sciu te e che
scusa con l’amore per Gia so ne. In nome dello stes so amore Medea
co min cia vo lon ta ria men te a cam bia re, si fa “am mae stra re” per po ter‐ 
si in te gra re nella nuova pa tria: “Ti ri cor di come ero di sor di na ta una
volta: poi mi ha preso la mania dell’or di ne […] Ho fatto il mio do ve re
fino all’ul ti mo”; “Io cer cai di im pa ra re di li gen te tutto quan to può pia‐ 
ce re a un greco. L’amore delle pic co le cose de li ca te e gen ti li. E la
pietà, e il sor ri so, e il ri spet to degli altri. E il culto delle ore, dei gior ni,
delle feste […] Amai te. De si de rai il tuo po po lo, la tua pa tria” (se con do
atto, scena VI). La serva Layalé (che non è greca, è pro ba bi le che sia di
Colco, ve nu ta a se gui to della pa dro na e che quin di la co no sce da
tanto tempo) non la ri co no sce più e si stu pi sce della pa zien za e della
pa dro nan za di sé che Medea di mo stra nel dia lo go con Creon te.
Medea è ormai co scien te che i suoi po te ri di mi nui sco no con ti nua‐ 
men te e non fa nien te per fer ma re il de cli no, anzi pa ca ta aspet ta il
gior no in cui non potrà “ope ra re altro che il bene e il male di cui tutti
sono ca pa ci” (primo tempo, scena VIII). E tutto que sto perché lei ha
fatto il suo “in con tro” esi sten zia le, ha com piu to il suo de sti no in con‐ 
tran do Gia so ne.

11

Al lo ra perché tutti la “te mo no giu sta men te” an co ra? Lei stes sa sa che
ciò è inu ti le: “Chi temerà an co ra Medea madre?” (primo tempo, scene
VI- VII) e è lei ha aver paura. Ma ciò non basta alla nuova pa tria che ha
ap pe na rag giun to lo stato di equi li brio di cui par la va mo prima, che
crede di aver toc ca to un altro li vel lo di civiltà che le con sen te di scac‐ 
cia re chi viene da un’altra; in una società pa triar ca le ciò non può ba‐ 
sta re a Creon te che, di scen den te dell’umile Si si fo, teme che qual cu no
gli possa pren de re il posto sul trono. Medea iden ti fi ca cor ret ta men te
la paura di Creon te: “Tu hai paura di lui (di Gia so ne), perché parla
trop po alta la sua fama. Vuoi far te ne un al lea to” (primo tempo, scena
X). Da solo, senza eredi di parte ma schi le, Creon te non può non te ‐
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me re la pre sen za di un cam pio ne della Gre cia com’è Gia so ne, can ta to
(in sie me a Medea) dalle lab bra di tutti. Non lo vuole ri co no sce in prin‐ 
ci pio e dà la colpa al po po lo, che vuole vi ve re lon ta no dalle pre oc cu‐ 
pa zio ni del pas sa to: “La gente teme. Il mondo sta di ven tan do trop po
gran de. Ci sono trop pi au da ci che bra ma no i regni al trui. E ora il po‐ 
po lo vuole vi ve re in pace, col suo la vo ro, tra le mura do me sti che e il
mu ric cio lo del suo campo […] la gente vuole star se ne tran quil la. E più
si apro no le vie del mondo, più la gente si chiu de. Più gran de è la
terra, più li mi ta ta la gente” (parte prima, scena X).

Ma – pa ra dos sal men te – è que sto che vuole anche la nuova, “am mae‐ 
stra ta” Medea. Nella pre ghie ra ri vol ta alla sua ava, la “ce le ste va ga‐ 
bon da”, parla di cose ba na li, in con sue te per il suo de sti no; tanto che la
Luna non le dà ascol to: “Fiam ma on ni po ten te, io non ti chie do più
cose tre men de. Ti chie do una pa tria lon ta na dagli uo mi ni, dalle con‐ 
te se dei re, dalle ge lo sie delle città, dall’in vi dia degli uo mi ni. Una casa
in cui io sia pa dro na di me e dei miei figli, e ac can to un fiu mi cel lo per
con fi ne. […] Fiam ma por ten to sa, dammi un fo co la re” (primo tempo,
scena III).

13

Tutt’altra è la po si zio ne di Gia so ne. Pas sa ti gli anni della gio vi nez za
(“ma può an co ra fin ge re 4 lo slan cio della gio vi nez za”; parte prima,
scena III), ri le ga to alla sua fama di gran de con dot tie ro, schiac cia to dal
suo stes so nome, pie tri fi ca to nel ri cor do degli altri ma an co ra in vita
(“Quan do uno è stato Gia so ne sa reb be do vu to mo ri re in tempo. Un
eroe deve anche mo ri re al mo men to giu sto […] E ora il tempo delle
gran di im pre se è ter mi na to”; se con do tempo, scena VI) egli deve de‐ 
ci de re se re sta re tale o adat tar si alla nuova era: pro prio quel tempo di
pace dif fi cil men te in stau ra ta anche da lui. Se vuole an da re avan ti
“Gia so ne è co stret to a pie gar si alla mi se ra po li ti ca” (idem).

14

Gia so ne è greco, è a casa; quin di do vreb be avere gli stes si idea li del
suo po po lo e che - ab bia mo visto - cor ri spon do no a quel li di Medea.
In ve ce no: “Se gui ta re a vi ve re po ve ra men te. Con due ra gaz zi senza
av ve ni re. Que sto era il mio tor men to” (idem). La stra da più fa ci le e più
ra pi da che trova per ri sol ve re que sto stato di cose è ap pun to spo sa re
la fi glia di Creon te: ciò sod di sfa reb be tutti – Creon te avreb be tanto
l’al lea to quan to l’erede; Gia so ne - più che rag giun ge re la so lu zio ne ai
pro ble mi di na tu ra ma te ria le - fa reb be il suo “in con tro”, non con una
donna, ma con il suo de sti no di gran dez za. Se il Gia so ne eu ri pi di co fa
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una di chia ra zio ne e una pro mes sa di ami ci zia a Medea esule, quel lo
al va ria no fa una vera e pro pria di chia ra zio ne d’amore (“Te sola ho
amato”; “Tutto quel lo che avevo di me glio è rap pre sen ta to da te. Il
mio pas sa to è la tua terra. Il mio ri cor do è il no stro primo in con tro”;
se con do tempo, scena VI).

Prima Medea aveva scu sa to con l’amore tutte le cose or ren de del suo
tetro pas sa to. Sem pre con l’amore Gia so ne scusa il suo tra di men to:
gli sem bra di non aver adem piu to all’amore per la mo glie, alla quale
aveva pro mes so un regno. Ades so lo potrà avere, ma da solo: “Io e te,
in sie me, do vun que de stia mo pre oc cu pa zio ni. Il mio nome è gran de.
La tua po ten za è te mu ta. Il solo ri me dio è se pa rar ci, per il bene di
tutti e due” (idem).

16

E Gia so ne si di mo stra una se con da volta in coe ren te. Prima ab bia mo
visto che i suoi idea li non cor ri spon do no a quel li della sua gente, ren‐ 
den do così lui più stra nie ro e “bar ba ro” di Medea. Poi la men ta il com‐ 
por ta men to della folla, che non vuole ab ban do na re il suo eroe alla
vita ba na le: “La po ten za è come il male […] Ti spin go no in alto, per
forza. Per forza devi sa li re, fino alla ver ti gi ne […] E non sai bene dove
ti cro ci fig ge ran no. Ho paura Medea, ma non di te. Ho paura di que sta
forza che mi spin ge, con tro me stes so. Esito. Ma vado avan ti. Ho
paura. Ma salgo”. E ciò che nell’in ten to di Gia so ne avreb be do vu to ap‐ 
pa ri re un sa cri fi cio fatto al suo pas sa to, si tra sfor ma in breve in sogno
me ga lo ma ne: “Ma regnerò. Sarò po ten te. Non sarò più il ri cor do di un
eroe. Ma un re. Non dovrò farmi per do na re la mia pre sen za. Il mio
pas sa to non sarà so spet to. Sarà la glo ria mia e del mio regno. Re gna‐ 
re, co man da re sugli altri, è una voluttà gran de come l’amore. È pos se‐ 
de re tutti. Es se re nel pen sie ro di tutti. Nel ti mo re e nell’amore di tutti
[…] Non posso es se re un gran de de sti no fal li to. Non vo glio” (idem).

17

In un solo punto Gia so ne è all’uni so no con il suo po po lo: il pas sa to
agi ta to, vio len to dev’es se re can cel la to e di men ti ca to. Men tre il suo
pas sa to deve par te ci pa re alla glo ria del regno che fonderà, quel lo di
Medea non può che dare fa sti dio a lui e alla gente, non può che ri cor‐ 
da re tempi di glo ria ormai fi ni ta in san gue e ag gres sio ne. Per la paura
che quei tempi pos sa no tor na re, Medea deve la scia re la città e por ta‐ 
re con sé anche i frut ti dell’amore di due uo mi ni vio len ti. An co ra una
volta i de si de ri di Medea e quel li dei co rin zi coin ci do no; anche lei
vuole la scia re la città così poco ospi ta le e an da re a vi ve re per si no in
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un de ser to. A dif fe ren za della Medea di Eu ri pi de, que sta non rim pian‐ 
ge il ta la mo, non prova a ri cor da re a Gia so ne i mo men ti di dol cez za
che hanno con di vi so e umil men te vuole usci re di scena. La prima
Medea è pas sio na le; la se con da è “pla ca ta”. Sta vol ta la pas sio ne viene
su sci ta ta non dal gusto di ven det ta della donna tra di ta nella sua
femminilità, ma dal senso di in sof fe ren za della folla per quel lo che
Medea rap pre sen ta all’in ter no della loro città. Ne La lunga notte…
Medea non mi nac cia Creon te, anzi gli ab brac cia le gi noc chia in pre‐ 
ghie ra, quin di l’ira della folla non si spie ga se non per la volontà di
cac cia re via ed even tual men te an nien ta re l’ele men to alie no. Que sta
Medea non invia re ga li av ve le na ti: la fol lia di una vec chia della reg gia
sca te na la paz zia col let ti va che porta all’ag gres sio ne sui figli di Medea
(che le donne am man tel la te e per si no Creon te stes so ave va no pre sa‐ 
gi to) e alla morte di Creu sa (che è so spet ta ta di es ser si “ri fiu ta ta di di‐ 
ven ta re donna”; se con do tempo, scena XII). Que sta Medea non aveva
nean che la mi ni ma in ten zio ne di uc ci de re i figli, anzi si pre pa ra va ad
an dar se ne a loro in sa pu ta e ad af fi dar li alla cura della nuova sposa del
padre: è stata la si tua zio ne crea ta dalla fe ro cia della folla a spin ger la a
uc ci der li, non po ten do li “rin go ia re nell’utero ma ter no” (se con do
tempo, scena XI). Lo fa per evi tar gli le paure fu tu re, lo fa per pietà.
Chie de a Gia so ne, corso trop po tardi in aiuto dei figli per se gui ti dalla
folla: “Abbi pietà di me come io l’ho avuto dei miei figli” (idem). A ra‐ 
gio ne il re gi sta Gian car lo Ca te ruc cio che l'in ter pre ta come “una
Medea umana, uma na men te maga e per si no uma na men te as sas si‐ 
na” 5.

Cor ra do Al va ro mette quin di al cen tro del suo la vo ro non più la fi gu ra
fem mi ni le, la nuova Medea, di ven ta ta poco in te res san te dopo che si è
pie ga ta alle leggi della civiltà e si è im po sta una tra sfor ma zio ne quasi
to ta le, ma quel la ma schi le per la quale svi lup pa - nel l'in ten to di spie‐ 
ga re il tra di men to - un in te ro si ste ma di mo ti vi. Il Gia so ne eu ri pi deo
sem bra voler cam bia re la non più gio va ne Medea, la “bar ba ra” Medea
con la gio va ne e mite Creu sa per il sem pli ce gusto di re gna re. Tutto
qui, senza tante spie ga zio ni. Al va ro però prova ad in qua dra re lo svi‐ 
lup po del suo pro ta go ni sta in una serie molto più ampia della let te ra‐ 
tu ra mo der na e con tem po ra nea, fa cen do di Gia so ne un ar ram pi ca to‐ 
re so cia le per ec cel len za, non in ca pa ce di sen ti men ti ma ca pa ce di
cal pe star li per rag giun ge re lo scopo pro po sto si.
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1  Il nome di Medea pro vie ne dal verbo greco “Mηδoμαι”, “me di ta re; con si‐ 
glia re”, un verbo che – a sua volta – viene dal san scri to “madha”: “sag gez za”.
Quin di, se do ves si mo af fi dar ci alle con si de ra zio ni di Mo reau (“comme sou‐ 
vent dans la my tho gie, c'est le nom qui révèle ou tra hit” Mo reau 1994� 1280)
la por ta tri ce di un nome trat to da que sta ra di ce, come è anche il caso di
“Medea”, avreb be come ovvia pre ro ga ti va la sag gez za.

2  Ken kel (1979� 32).
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3  V. anche Al va ro (1976).

4  In fat ti ac can to al verbo “te me re”, che do mi na il testo, regna “fin ge re”:
Medea sa che Gia so ne finge la gio vi nez za e che Creu sa finge l’in dif fe ren za
nei con fron ti di Gia so ne; Creon te crede che Medea finga di non sa pe re
perché è ve nu to; il Nun zio crede che Medea finga nella sua ub bi dien za agli
or di ni di Creon te ecc., tutto per na scon de re ap pun to il ti mo re che go ver na
tutti i per so nag gi.

5  Can te ruc cio G., Note di regia, in “Si pa rio”, n. 694, 2007, p.45.

Italiano
Nel 431 a.C. nasce un ar che ti po del tea tro uni ver sa le: la Medea di Eu ri pi de. Il
suo suc ces so è do vu to anche alla di ver sa ma nie ra di trat ta re il mito e il per‐ 
so nag gio di Medea. Se i suoi pre de ces so ri ave va no pre sen ta to una stre ga
be ne vo la, piut to sto una te ra peu ta sal vi fi ca, Eu ri pi de im po ne al pub bli co una
donna spie ta ta, che per amore e su per bia può uc ci de re anche i più cari. Ma
so prat tut to pro po ne una di scus sio ne sulla società ate nie se a lui con tem po‐ 
ra nea; sul pas sag gio dalla società ma triar ca le a quel la pa triar ca le; sul ruolo
de sti na to alla donna ; sui di rit ti della donna: la sua Medea è quasi scu sa bi le
nei suoi atti perché è una donna tra di ta, a cui il ma ri to ha man ca to di ri‐ 
spet to senza man te ne re le pro mes se fatte. E in tro du ce anche un Gia so ne
basso, in gra to, che solo che del l'e roe ar go nau ta ha solo più il nome.
La più nota com me dia di Cor ra do Al va ro La lunga notte di Medea (1949) ri‐ 
pren de la sto ria mi to lo gi ca ma mette gli ac cen ti sul dram ma del l'e stra neo,
Medea, ma so prat tut to su quel lo di Gia so ne, l'e roe che, per non di ven ta re
un es se re co mu ne, si ab bas sa a tutto.
La fe ro ce eroi na an ti ca è cam bia ta per amore in una ca sa lin ga qual sia si, at‐ 
ten ta ai bi so gni dei figli e del ma ri to ma so prat tut to at ten ta a non farsi no‐ 
ta re o a non dare fa sti dio nella nuova pa tria. Sol tan to che né il ma ri to né il
re di Co rin to sono di spo sti ad ac cor dar le la pace tanto am bi ta.
Il primo perché, pas sa ti gli anni degli slan ci av ven tu ro si, non vuole ac con‐ 
ten tar si solo del ri cor do delle sue gesta e vuole farsi coin vol ge re nella sto ria
pre sen te della città. Per que sto è di spo sto a tutto, anche a la scia re la donna
an co ra amata (ele men to di novità ri spet to a Eu ri pi de) e che ha for te men te
con tri bui to alla sua glo ria.
Il se con do perché sa che se lui man tie ne tra le mura della città una donna- 
strega-eroina, la gente non dimenticherà il pas sa to e che la fi glia Creu sa
non ha nien te con cui con tro bi lan cia re il ca ri sma e la po ten za del l'e stra nea.
Medea cac cia ta via, Gia so ne di ven ta to ge ne ro del re, la città potrà en tra re in
un'al tra era, della tranquillità e della stabilità. Che non fanno parte del pas‐ 
sa to di Medea.
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In va no Medea fa pro mes se di sot to mis sio ne, in va no chie de il per mes so di
ri ma ne re a Co rin to. Non invia re ga li av ve le na ti, non mi nac cia nes su no (anzi
sup pli ca in gi noc chio), vuole an dar se ne e la scia re i figli vi ve re ac can to al
padre e al l'in ter no di una civiltà che lei am mi ra. È tal men te cam bia ta che la
sua ava, la Luna, non le dà più ascol to. Ri fiu ta to le que st'ul ti mo gesto di
pietà, non le resta che con for mar si a quel lo che la gente crede di lei: ri di‐ 
ven ta (sem pre per amore, per sal var li dalla furia della folla sca te na ta) as sas‐ 
si na dei figli. Sa che solo così loro - altri ele men ti al lo ge ni, frut to di due ge‐ 
ni to ri em ble ma ti ci – po tran no es se re sal va ti.
Cor ra do Al va ro opera quin di non una con tem po ra neiz za zio ne del mito, ma
una sua uni ver sa liz za zio ne - in tempo e spa zio - e spo sta la di scus sio ne
dalla pro ta go ni sta (che con ti nua a dare il ti to lo della tra ge dia) sul per so nag‐ 
gio ma schi le, pro po nen do an co ra un ri trat to di ar ram pi ca to re so cia le, locus
com mu nis della let te ra tu ra con tem po ra nea.

Français
En 431 a.c. naît un ar ché type du théâtre uni ver sel: la Médée d’Eu ri pide. Son
suc cès est dû no tam ment au trai te ment in édit du mythe et du per son nage
de Médée. Si ses pré dé ces seurs l’avaient pré sen tée sous les traits d’une sor‐ 
cière bien veillante, d’une thé ra peute sal va trice, Eu ri pide im pose au
contraire au pu blic l’image d’une femme sau vage et im pi toyable, ca pable,
par amour et par or gueil, de tuer les êtres qui lui sont le plus chers. Mais il
pro pose sur tout une ré flexion sur la so cié té athé nienne contem po raine, sur
le pas sage d’une so cié té ma triar cale à une so cié té pa triar cale; sur les droits
et de voirs de la femme  : le com por te ment de Médée est presque jus ti fié
parce que son époux l’a tra hie. Eu ri pide nous pré sente ainsi un Jason vil et
in grat, qui n’a de com mun avec le ca pi taine des Ar go nautes que le nom.
La plus connue des co mé dies de Cor ra do Al va ro: La longue nuit de Médée
(1949) s’ins pire du récit my thique mais il met l’ac cent sur le drame de la
condi tion de l’étran ger. La fé roce hé roïne an tique se mue par amour en
simple mé na gère, sou cieuse de rem plir ses de voirs d’épouse et de mère,
mais sur tout de se faire ac cep ter dans sa nou velle pa trie. Or, ni son époux ni
le roi de Co rinthe ne sont dis po sés à lui ac cor der la paix à la quelle elle peut
lé gi ti me ment pré tendre. Le pre mier parce que, ne se conten tant pas de la
gloire qu’il a ac quise par ses ex ploits pas sés, il as pire à jouer en core un rôle
de pre mier plan dans la cité, et qu’il est prêt pour cela à ré pu dier la femme à
la quelle il doit tant et qu’il aime en core (élé ment ori gi nal par rap port à Eu ri‐ 
pide). Le se cond parce qu’il sait que sa fille Creüse n’a rien qui puisse éga ler
le cha risme et le pres tige de Médée et que tant que celle- ci de meu re ra dans
la ville, le peuple ne pour ra l’ou blier. Ce n’est que lorsque Médée aura été ré‐ 
pu diée et ban nie et que Jason sera de ve nu le gendre du roi que la ville pour‐ 
ra en trer dans une nou velle ère de tran quilli té et de sta bi li té.
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En vain, Médée pro met de se sou mettre. Elle n’en voie aucun pré sent em poi‐ 
son né. Non seule ment elle ne me nace per sonne, mais elle va jusqu’à sup‐ 
plier à ge noux ses bour reaux. Elle ac cepte de lais ser ses en fants vivre avec
leur père au sein d’un ci vi li sa tion qu’elle ad mire et ne de mande pour sa part
que la per mis sion de res ter à Co rinthe. Elle se montre à ce point do cile que
son aïeule, la Lune, re fuse de la se cou rir. Il ne lui reste qu’à se confor mer à
l’image ter rible que les gens se sont for mée d’elle. Tou te fois, si elle com met
l’in fan ti cide, ce n’est pas par dépit amou reux mais bien par amour et uni‐ 
que ment pour sous traire ses en fants à la fu reur de la foule dé chaî née.
En re vi si tant le mythe, Al va ro fait un sort à la fi gure mas cu line et il nous
livre un por trait d’ar ri viste, locus com mu nis de la lit té ra ture contem po raine.
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