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TEXTE

p. 57-64

Il tea tro ita lia no con tem po ra neo con ti nua a in ter pel la re i miti greci e
ad at tua liz za re la tra ge dia at ti ca, che ai miti ha dato per prima la
forma let te ra ria che è giun ta fino a noi. Di fron te all’ap piat ti men to e
all’omo lo ga zio ne che mi nac cia no la società mo der na, il mito si pre‐ 
sen ta come un si ste ma espli ca ti vo del mondo 1 ab ba stan za aper to da
non for ni re ri spo ste de fi ni ti ve, un mo del lo che as si cu ra la no stra
identità e al tempo stes so ri sve glia la curiosità per l’altro 2.

1

Fra le donne del mito più ri scrit te in epoca con tem po ra nea tro via mo
Medea, espres sio ne di una ter ri fi can te alterità, colei che in balia di
ἔρως (l’amore pas sio na le) re ci de ogni le ga me : per ven di ca re il tra di‐ 
men to del γάμος (il vin co lo nu zia le) da parte di Gia so ne di strug ge il
γένος (il le ga me di san gue e di na sci ta), sa cri fi can do prima suo fra tel lo
e poi i pro pri figli.

2



Mostruosità femminile e tragedia della maternità

Ri scri ve re il mito di Medea : La
Medea di Por ta me di na
Dall’antichità ai no stri gior ni ri pen sa re Medea vuol dire par ti re da Eu‐ 
ri pi de, che per primo le ha at tri bui to l’in fan ti ci dio vo lon ta rio e pre‐ 
me di ta to 3  : per noi Medea è di ven ta ta la sua tra ge dia 4, è la madre
che dà la vita e poi la to glie, mac chian do si del de lit to più atro ce e
ine nar ra bi le pro prio perché con si de ra to con tro na tu ra. In una società
come quel la oc ci den ta le che esal ta il sa cri fi cio vo lon ta rio di sé come
in cli na zio ne fem mi ni le na tu ra le 5, le ri scrit tu re con tem po ra nee del
mito di Medea met to no spes so al cen tro lo scon vol gi men to dello ste‐ 
reo ti po della madre sa cri fi ca le e della maternità to ta liz zan te e la ri‐ 
ven di ca zio ne di una na tu ra dell’es se re donna ir ri du ci bi le al ruolo ma‐ 
ter no 6. Il mito di Medea, spes so ri dot to al tema let te ra rio di una
maternità per tur ban te, di ven ta così il sim bo lo del di rit to alla ri vol ta di
chi è ses sual men te e po li ti ca men te op pres so 7.
La Medea di Por ta me di na 8 è una tra ge dia scrit ta da Maria Luisa 9 e
Mario San tel la 10 nel 1980, li be ra men te ispi ra ta al ro man zo omo ni mo
di Fran ce sco Ma stria ni 11 e an da ta in scena lo stes so anno al tea tro
San Fer di nan do di Na po li 12. La vi cen da pren de spun to da un fatto di
cro na ca av ve nu to fra il 1792 e il 1799 a Na po li, realtà se gna ta da una
passionalità tea tra le che se con do Giu sep pe Pucci si ad di ce par ti co‐ 
lar men te alla fi gu ra di Medea e quin di alla ferinità di Co let ta 13, pro ta‐ 
go ni sta de La Medea di Por ta me di na. È forse per la stes sa ra gio ne che
An ni ba le Ruc cel lo 14, An to nio Ca pua no 15 e Mimmo Bor rel li 16 am bien‐ 
ta no le loro ri scrit tu re del mito di Medea in Cam pa nia, nu tren do le
dell’espres sio ni smo lin gui sti co del dia let to na po le ta no.

3

Dal ro man zo di Ma stria ni, pub bli ca to po stu mo nel 1915, i San tel la ri‐ 
ta glia no la fi gu ra di Co let ta Espo si to fa cen do le do mi na re la scena
come la Medea di Eu ri pi de.

4

Co let ta Espo si to/Medea, po ve ra e fi glia di nes su no, viene espo sta ap‐ 
pe na nata, viene cioè ab ban do na ta alla ruota dell’An nun zia ta a Na po li,
strut tu ra che dava asilo a figli il le git ti mi o a figli di donne in di gen ti. In
as sen za di una madre ce la ta si nell’ano ni ma to dell’ab ban do no, Co let ta
di ven ta quin di « fi glia della Ma don na » (p. 24) e anni dopo viene sot‐ 
to po sta a una nuova espo si zio ne : viene mo stra ta a uo mi ni in te res sa ti
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al ma tri mo nio per ac qui si re uno stato so cia le. Co let ta viene presa in
mo glie da un certo Nun zio Pa glia rel la che la gio va ne ac cet ta di spo sa‐ 
re solo in virtù della dote of fer ta le da una sua mi ste rio sa be ne fat tri ce
di nome Ce sa ri na, madre in co gni ta di Co let ta. Pa glia rel la però sca te‐ 
na tutto il di sgu sto e la vi ru len za di Co let ta, che dopo varie pe ri pe zie
lo ab ban do na per ri fu giar si in casa di Ce sa ri na a Ca ser ta. Quan do
però sco pre che Ci pria no Barca, scrit tu ra le dell’An nun zia ta di cui è
per du ta men te in na mo ra ta e a cui ha af fi da to la sua dote, è stato ri co‐ 
ve ra to in ospe da le a se gui to di un’ag gres sio ne in cui ha perso la vita
pure sua madre, de ci de di re car si dall’amato. Ci pria no è fi dan za to con
Lu ciet ta, ma Co let ta rie sce a se dur lo e a farsi giu ra re amore eter no,
ac cet tan do la sua pro po sta di an da re a vi ve re nel quar tie re di Por ta‐ 
me di na. Dopo aver dato alla luce una bam bi na di nome Ce sa ri na però,
in at te sa dello scio gli men to del primo ma tri mo nio che le per met te‐ 
reb be di spo sa re Ci pria no, Co let ta sco pre che quest’ul ti mo sta per
spo sa re di na sco sto un’altra donna, Te re si na, di le git ti mi na ta li. Con
lucidità e ci ni smo Co let ta de ci de al lo ra di uc ci de re la fi glia avuta da
Ci pria no, si reca nella chie sa in cui si sta ce le bran do la ce ri mo nia nu‐ 
zia le, e dopo le pro mes se degli sposi, sca glia il ca da ve re della fi glia
sull’al ta re. La sua con dan na a morte per « de lit to con tro la società »
(p.85) coin ci de con lo scop pio della ri vol ta gia co bi na per le stra de,
spe ran za anch’essa vana di cam bia men to e di ri scat to.

Sto rie di donne, sto rie di emar gi ‐
na zio ne e di im mo bi li smo so cia le
Men tre nel ro man zo di Ma stria ni il le ga me con l’ar che ti po è espli ci ta‐ 
to dal nar ra to re, il quale rac con ta sin dalle prime pa gi ne che nelle
aule di Giu sti zia Co let ta fu ri bat tez za ta Medea «  per so mi glian za di
atrocità con la fa mo sa fi glia del re della Col chi de » 17, nella ri du zio ne
tea tra le dei San tel la basta il ti to lo ad of fri re un ri chia mo in fau sto alla
madre in fan ti ci da del mito. In aper tu ra poi, come in di ca to dalla prima
di da sca lia, un re gi stra to re tra smet te «  sto rie di donne e di tra ge die
umane » (p. 24), « sto rie di emar gi na zio ne e di ghet tiz za zio ne » (p. 24),
prima fra tutte quel la di Medea della Col chi de. Co let ta ap pa re ini zial‐ 
men te di spal le, poi si volta e at tra ver so vari fla sh back co min cia a
rac con ta re la sua sto ria a un pubblico- giudice : il « mi chia mo Co let ta
Espo si to » (p. 24) con cui esor di sce prima di ri piom ba re nella me mo ‐
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ria del pas sa to ha la forza del se ne chia no Medea nunc sum e ri tor na
cir co lar men te alla fine, nel mo men to della con dan na a morte.

Se il mo no lo go ini zia le di Co let ta di fron te al pubblico- giudice è un
di spo si ti vo che ri cor da i ca no ni del tea tro di nar ra zio ne, poco dopo la
sua pa ro la si fa per for ma ti va, le sue ana les si pren do no vita e sulla
scena ven go no rap pre sen ta ti gli epi so di da lei evo ca ti.

7

In un mondo in cui il po te re è in car na to da fi gu re ma schi li (il prin ci pe
di Ca no sa, Nun zio Pa glia rel la, un uf fi cia le di po li zia, il re Fer di nan do),
da Co let ta ci si aspet ta sot to mis sio ne e ob be dien za prima di tutto in
quan to donna. Co let ta può spe ra re solo nel ma tri mo nio per gua da‐ 
gnar si un posto nella società, uno sta tus so cia le, per cui il gior no
dell’espo si zio ne viene « tirat[a] a lu ci do, come [una schia va] in ven di‐ 
ta » (p. 25) e scel ta senza che lei abbia voce in ca pi to lo (« Tu mi piaci.
Ti vo glio per mia sposa  » p. 25, af fer ma Pa glia rel la). Nella ri du zio ne
dei San tel la, in linea con l’in ten si fi car si della ri fles sio ne fem mi ni sta a
par ti re dagli anni ‘70, Co let ta ac qui si sce una con sa pe vo lez za della
pro pria subalternità in quan to donna in una società pa triar ca le (« Noi
donne non ab bia mo mai avuto nes su na di fe sa a ciò perché le leggi le
fate voi altri uo mi ni e le fate per voi », pp. 72-73). Come Medea, Co let‐ 
ta è « una donna che lotta di spe ra ta men te per con qui star si uno spa‐ 
zio in una società che la ri fiu ta perché è di ver sa » (p. 15), una donna
che porta il segno della pro pria estraneità già nel co gno me co mu ne a
tutte le tro va tel le, Espo si to, « un dono di emar gi na zio ne che ti fa la
società » (p. 24). Come in Eu ri pi de, anche per Co let ta i giu ra men ti in‐ 
fran ti fun go no da ca ta liz za to re dell’azio ne (« Sappi Ci pria no che se un
gior no tu mi tra di rai io pi glie rei di te la più fe ro ce ven det ta. Non giu‐ 
ra re, dun que, se non sei con vin to e la scia mi mo ri re su bi to che è me‐ 
glio per tutti e due », lo av vi sa Co let ta dopo la sua pro mes sa di spo‐ 
sar la, p. 54).

8

Se nella tra ge dia eu ri pi dea i due mondi di Medea e Gia so ne sono in‐ 
com pa ti bi li per mentalità, si ste ma di va lo ri, no zio ne di giu sti zia e di
letto (pa ro la chia ve nel testo al pari di giu sti zia) 18, ne La Medea di
Por ta me di na dei San tel la l’in con tro im pos si bi le è quel lo fra « due op‐ 
po ste clas si so cia li, il sot to pro le ta ria to e la pic co la bor ghe sia » 19, fra
legittimità e illegittimità agli occhi della società. Il ten ta ti vo di ri scat‐ 
to so cia le di Co let ta ini zia nel mo men to in cui Ce sa ri na com pa re per
la prima volta of fren do le una dote di mille du ca ti, con la quale potrà
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al me no di spor re di una pro pria for tu na e di una certa si cu rez za
anche in caso di se pa ra zio ne (« tu sei una po ve ra di sgra zia ta che può
tro var si da un mo men to all’altro in mezzo a una stra da », le dice Ci‐ 
pria no dopo il furto della dote, p. 43). I mille du ca ti però si ri ve la no
fa ta li e Co let ta con sta ta che a causa di quel de na ro non solo ha fi ni to
per spo sa re il vec chio Pa glia rel la, ma Ci pria no è stato fe ri to e la
madre di quest’ul ti mo ha pure perso la vita du ran te il furto in casa
sua.

Co let ta è un per so nag gio che lotta fra il de si de rio di ri scat to e l’amara
con sa pe vo lez za dell’immutabilità della sua si tua zio ne. Quan do la scia
Pa glia rel la e si reca a Ca ser ta da Ce sa ri na, nella villa che è la prova
tan gi bi le dell’asce sa so cia le di quest’ul ti ma in virtù di un ma tri mo nio
d’in te res se, Co let ta si sente fuori posto  : dopo es ser si in ter ro ga ta
sulle in giu sti zie so cia li («  Cosa hanno fatto co sto ro per me ri tar si
tutto que sto ben di Dio?  », p. 34) de ci de di an da re via perché quel
lusso le ap pa re come una pri gio ne, alla stre gua della Casa dell’An nun‐ 
zia ta dove è cre sciu ta. Co let ta si de fi ni sce « così di ver sa… sel va ti ca…
così sola  » (p. 39), dice di odia re se stes sa, la sua diversità e la sua
brut tez za (p. 52), sa di es se re « una po ve ra reiet ta, un’in fe li ce» (p. 53),
una fi glia della Ma don na o me glio di «  mala donna  » (p. 36) cui il
mondo non può ri ser va re che di sprez zo o com pas sio ne. Per sde bi tar‐ 
si del furto della dote, di cui Co let ta non chie de la re sti tu zio ne, Ci‐ 
pria no le offre di an da re ad abi ta re a Por ta me di na, nel quar tie re na‐ 
po le ta no in cui ha ini zio fra loro una re la zio ne pec ca mi no sa della cui
immoralità viene ac cu sa ta sol tan to Co let ta  : la madre di Te re si na le
dice che do vreb be ver go gnar si, lei donna spo sa ta, a stare con un
uomo li be ro (p. 66) e le voci del coro so sten go no all’unanimità che
« quan do c’è pec ca to è sem pre colpa della donna […] che poi la donna
è ten ta tri ce » (p. 83). Sarà in fat ti anche per ti mo re della ri pro va zio ne
so cia le, che Ci pria no deciderà di spo sa re Te re si na, in cor ren do nel
mo struo so in fan ti ci dio di Co let ta.

10

Co let ta, quin di, cerca di ri bel lar si al suo de sti no, di sot trar si alla con‐ 
di zio ne di esclu sio ne cui è re le ga ta per na sci ta, ma per lei, come per
la ri vol ta gia co bi na che scop pia nel mo men to della sua con dan na a
morte, sem bra va le re il ver ghia no idea le dell’ostri ca, quel lo se con do
cui chi si stac ca dallo sco glio per brama di mi glio ra re la pro pria con‐ 
di zio ne viene in go ia to dal mondo, come da un pesce vo ra ce 20.
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Una tra ge dia della maternità
La Medea di Por ta me di na è un dram ma tutto al fem mi ni le, una tra ge‐ 
dia della maternità, in cui vit ti me sono sia le madri che le fi glie. Co‐ 
let ta è al tempo stes so fi glia scia gu ra ta e madre sna tu ra ta, car ne fi ce e
vit ti ma di un de sti no fa ta le. Ap pe na nata, in fat ti, viene ab ban do na ta
alla ruota dell’An nun zia ta, in quan to frut to di una re la zio ne adul te ri na
e quin di fi glia della colpa. La let te ra scar lat ta cui si è sot trat ta la
madre di Co let ta ab ban do nan do la, pesa però su quest’ul ti ma come
una con dan na ere di ta ria e ine lut ta bi le  : se nel ro man zo di Ma stria ni
Co let ta, prima di es se re con dan na ta a morte, viene tra sci na ta con
una corda al collo e la pa ro la empia a ca rat te ri rossi sul petto, nella ri‐ 
du zio ne tea tra le dei San tel la basta il co gno me, Espo si to, che ri cor re
con fre quen za « nei re gi stri delle ga le re » e « negli elen chi delle put‐ 
ta ne » (p. 24) a co sti tui re uno stig ma so cia le in de le bi le. Co let ta in vei‐ 
sce con tro la madre sco no sciu ta che l’ha ab ban do na ta, la ma le di ce in‐ 
sie me a tutte quel le «  scel le ra tis si me fem mi ne che man da no qui le
loro in fe li ci crea tu re, che me glio sa reb be che le stroz zas se ro in sul
na sce re » (p. 28), pre sa gio del mi sfat to che le si presenterà come un
atto ine vi ta bi le.

12

Se nel ro man zo di Ma stria ni il le ga me na tu ra le fra Ce sa ri na e Co let ta
è espli ci ta to alla fine del ro man zo dal nar ra to re, nella pièce dei San‐ 
tel la vari ele men ti nem me no trop po ve la ti sug ge ri sco no fin dall’ini zio
che Ce sa ri na sia la madre « scel le ra ta » di Co let ta, co stret ta a ri nun‐ 
cia re al le ga me con la fi glia e a pre sen tar si nelle vesti di be ne fat tri ce
da una so cie tà che mette al primo posto l’onore e la ri spet ta bi li tà a
di sca pi to del vin co lo na tu ra le 21. Nella sua prima ap pa ri zio ne, in fat ti,
quan do il prin ci pe di Ca no sa di fron te all’aggressività di Co let ta ne
de ni gra la di scen den za ma ter na («  tua madre do ve va es se re una di
quel le… », p. 28), Ce sa ri na lo in vi ta a mi su ra re le sue pa ro le per una
donna «  ca du ta, forse per fa ta li cir co stan ze, in una colpa ch’ella
piangerà per tutta la vita » (p. 28). Ce sa ri na ap pa re mi ra co lo sa men te,
come un deus ex ma chi na, quan do Co let ta si trova in pe ri co lo : ap pa re
quan do il prin ci pe di Ca no sa la mi nac cia di man dar la al Ser ra glio 22 se
non ac cet ta di spo sa re Pa glia rel la e quan do un uf fi cia le di po li zia le
pro spet ta il car ce re di Santa Maria Agno ne se Co let ta non ri spet ta « i
[pro pri] do ve ri di mo glie » (p. 31). Ce sa ri na for ni sce anche un sup por‐ 
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zial men te con la dote di mille du ca ti, poi por tan do la con sé a Ca ser ta
na scon den do l’identità di Co let ta al vec chio ma ri to e an co ra pa gan‐ 
do le la car roz za che la porterà di notte a Na po li in ospe da le da Ci‐ 
pria no. Sotto il segno della maternità inol tre si si tua no gli slan ci d’af‐ 
fet to fra le due donne  : Ce sa ri na af fer ma più volte di amare Co let ta
come una fi glia e Co let ta, quan do alla fine si ap pre sta a uc ci de re la fi‐ 
glia, di chia ra a Ce sa ri na di amar la come una madre, come quel la
madre che avreb be do vu to uc ci der la alla na sci ta e che ades so rie sce a
per do na re per il co rag gio che non ha avuto (p. 79).

Un’altra fi gu ra ma ter na as sen te, per la tra gi ca fine che le spet ta, è la
madre di Ci pria no, la Si-Mad da le na (dove Si- sta per si gno ra) uc ci sa
du ran te il furto della dote di Co let ta cu sto di ta in casa sua. Ci pria no si
strug ge per l’impossibilità di ria ve re in die tro la sua « po ve ra, vec chia
mam ma rel la », la sua « di let ta vec chia »(p. 42) che ap pa re nei suoi ri‐ 
cor di come una madre de di ta, ac cu den te, de po si ta ria di quell’etica
della cura per ce pi ta come ca rat te ri sti ca pre ci pua della soggettività
fem mi ni le e ma ter na 23. Sua madre gli por ta va il caffè a letto, lo aiu ta‐ 
va a spo gliar si e a ve stir si, met te va i suoi panni al caldo d’in ver no.
«  Cosa ci fa un fi glio senza la mamma su que sta terra  »? (p. 48), si
chie de Ci pria no, fa cen do com muo ve re Co let ta che pro iet ta sulla
madre di Ci pria no quel di rit to di veto e quel la di pen den za af fet ti va
che una madre ri ce ve dal fi glio ma schio in cam bio della sua cura e del
suo amore 24 : « quel la donna non potrà mai es se re sua mo glie, mai ! »
(p.50) dice la Si- Maddalena in sogno a Co let ta a pro po si to di Lu ciet ta
e le con si glia, per farlo in na mo ra re, di farsi tro va re ogni gior no a pre‐ 
ga re da van ti alla sua tomba. Ci pria no in fat ti sarà pro fon da men te toc‐ 
ca to da que sto gesto e quan do giurerà di amar la per sem pre lo farà su
ciò che per lui conta di più al mondo, l’anima di sua madre.

14

Co let ta, in fi ne, da fi glia della colpa di ven ta madre scel le ra ta a sua
volta : mette al mondo un’altra fi glia del pec ca to, nata come lei all’in‐ 
fuo ri del ma tri mo nio. Alla bam bi na ap pe na nata dà il nome di Ce sa ri‐ 
na, ve la to stem ma ma tri li nea re e in sie me pre sa gio di un inar re sta bi le
im pul so alla ri pe ti zio ne. Co let ta però è con sa pe vo le dell’in giu sti zia di
met te re al mondo una fi glia il le git ti ma e piut to sto che ab ban do nar la
« nella ruota della Nun zia ta, come un escre men to del corpo che si la‐ 
scia all’an go lo di un vi co lo » (p. 61) con fes sa di vo ler la uc ci de re « per
l’amore che le port[a] » (p. 61), sof fo car la con le sue stes se mani per
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evi ta re che abbia a sof fri re come lei  : non po ten do es se re fi glia né
mo glie, Co let ta ri nun cia quin di anche ad es se re madre.

La mostruosità fem mi ni le e
l’abie zio ne dell’in fan ti ci dio
Adria na Ca va re ro so stie ne che « l’or ro re se con do il mito ha un volto
di donna » 25, sot to li nean do quan to in una società mi so gi na che af‐ 
fon da le sue ra di ci nella mi to lo gia clas si ca la scena si fac cia più scon‐ 
cer tan te, più ri pu gnan te, nel mo men to in cui a com pie re un atto mo‐ 
struo so è una donna, come nel caso di Medea. Le fi gu re mi to lo gi che
sono state a lungo pen sa te dall’uomo «a sua im ma gi ne e dis si mi glian‐ 
za» 26 se con do uno sche ma bi na rio in cui la donna ap pa re il più delle
volte o come do ci le vit ti ma o al con tra rio « come un’erin ni dei gior ni
no stri “ma schi liz za ta”, ag gres si va, vio len ta, spre giu di ca ta» 27.

16

Medea nei se co li ha as sun to spes so i trat ti di una mostruosità ter ri fi‐ 
can te o di una fol lia in do ma bi le, volta a stig ma tiz za re il cri mi ne
dell’in fan ti ci dio, aval lan do al con tem po una rap pre sen ta zio ne ste reo‐ 
ti pa ta della donna- buona madre di fa mi glia, « che la vede com ple ta‐ 
men te in ca pa ce di uc ci de re i pro pri figli se non per cause psi co pa to‐ 
lo gi che  » 28. Ma già nella Medea di Eu ri pi de ciò che col pi va era la
lucidità con cui la ven det ta ve ni va messa in atto, una pre me di ta zio ne
che ren de va il cri mi ne an co ra più abiet to 29 e che è in si ta nel nome
stes so di Medea, dalla ra di ce del verbo μήδομαι che si gni fi ca «penso»,
«esco gi to» 30. Con la stes sa lucidità agi sce Co let ta, fi gu ra di
quell’abie zio ne che Julia Kri ste va de fi ni sce come «  quel che turba
un’identità, un si ste ma, un or di ne. Quel che non ri spet ta i li mi ti, i
posti, le re go le » 31. Co let ta non ri spet ta nes sun li mi te, si op po ne ai
mo del li co di fi ca ti in quan to donna ri bel le (tanto da me ri tar si il so‐
pran no me di « la Ma sa niel lo della Santa Casa », p. 28) e madre de ge‐ 
ne re, nel senso che al ter mi ne at tri bui sce Bruna Gia co mi ni, per cui
de- genere in di che reb be un al lon ta na men to da ogni legge di ge ne‐ 
re 32. La mostruosità di Co let ta è co strui ta pro gres si va men te at tra‐ 
ver so l’aggressività del suo lin guag gio e la ferinità della sua vio len za :
de fi ni sce Pa glia rel la « uno sgor bio di bestialità e pu tri du me » (p. 29),
un « brut to vec chio in fi sto li to» (p. 29), una « pu tre fa zio ne am bu lan‐ 
te » (p.31), un « im mon dez za io » (p. 33). Dopo le nozze, al primo ten‐ 
ta ti vo di Pa glia rel la di ba ciar la lo al lon ta na con sde gno, poi lo graf fia a
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san gue e gli sbat te una sedia sulla testa. L’amore che Co let ta prova
per Ci pria no non fa che ali men ta re la sua ge lo sia e l’odio per tutto ciò
che co sti tui sce un im pe di men to alla sua rea liz za zio ne : odia la madre
sco no sciu ta che l’ha ab ban do na ta con dan nan do la all’emar gi na zio ne,
odia Lu ciet ta, la prima fi dan za ta di Ci pria no (« una sar ti na che io odio
e che mi sento ca pa ce di stran go lar la », p. 36), odia Te re si na perché
ca pi sce da su bi to l’in gan no, mal gra do all’ini zio Ci pria no l’ac cu si di far‐ 
ne ti ca re a causa della sua folle ge lo sia. Co let ta non odia però sua fi‐
glia, a dif fe ren za del per so nag gio di Ma stria ni, che prova oscu ra men‐ 
te una cieca ge lo sia per quel la te ne rez za che Ci pria no ri ser va alla
bam bi na e di cui quin di, nella sua ot ti ca, viene pri va ta.

Qui la vi ru len za di Co let ta è tutta nei con fron ti delle sue ri va li e ap pa‐ 
re come il ri sul ta to di un’ir ri sol ta aggressività verso la fi gu ra della
madre 33  : que ste donne s’in sul ta no sel vag gia men te («  zoc co la »,
« pu liz za cessi », p. 58), mo stran do di aver in tro iet ta to i pre giu di zi di
ge ne re per cui l’in giu ria di ven ta in di ret ta e si basa su un di so no re at‐ 
ti nen te alla sfera ses sua le della madre. La donna quin di fi gu ra come
una pe ri co lo sa ten ta tri ce di fron te alla quale l’uomo può sol tan to soc‐ 
com be re (« Fi glia di ma la fem mi na! Tu ti sei at ti ra to con le tue male
arti l’in na mo ra to mio den tro casa  », dice Lu ciet ta a Co let ta, p. 57;
«  Quel la sver go gna ta di vo stra fi glia che viene in casa mia per farsi
ma nia re dall’uomo mio » dice Co let ta alla madre di Te re si na, p. 66).

18

A com ple ta re il qua dro della mostruosità di Co let ta, che agi sce du‐ 
ran te le festività della Pa squa, in ter vie ne anche il mi to lo ge ma della
stre go ne ria di Medea, par ti co lar men te ef fi ca ce in una cul tu ra po po la‐ 
re che uni sce culto cat to li co e culto pa ga no : Lu ciet ta at tri bui sce l’ab‐ 
ban do no di Ci pria no alle « male arti » (p. 57) con cui Co let ta l’avreb be
se dot to e Ci pria no, per sca gio nar si da ogni colpa, so stie ne di es se re
stato «  ir re ti to da quel la fem mi na forse anche con arti ma gi che  »
(p. 85).

19

Sot to li nean do l’im por tan za del ge ne re nella co stru zio ne della donna–
mo stro, Bar ba ra Creed 34 so stie ne che, come per tutti gli ste reo ti pi
fem mi ni li, la donna mo struo sa viene de fi ni ta in ter mi ni di sessualità 35

op pu re per ef fet to della sua fun zio ne ma ter na e ri pro dut ti va 36. Co‐ 
let ta in fat ti rag giun ge il cul mi ne dell’abie zio ne nella scel ta e nelle
modalità dell’in fan ti ci dio, quan do sco pre che Ci pria no la tra di sce e ha
de ci so di spo sa re Te re si na a sua in sa pu ta. Co let ta è un es se re te mi bi ‐

20
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le non solo in quan to madre che dà la vita e che la to glie, ma anche
per la na tu ra os si mo ri ca dell’in fan ti ci dio che com pie con fred do ci ni‐ 
smo e con l’ef fe ra tez za de sta bi liz zan te della vio len za sull’iner me 37  :
Co let ta sof fo ca la fi glia du ran te l’al lat ta men to al seno, dis sa cran do il
primo gesto d’amore di una madre per la pro pria crea tu ra, quel lo di
nu trir la at tra ver so il pro prio corpo.

Benché le risa for sen na te di Co let ta la ren da no de mo nia ca o fuori di
senno, Co let ta non sem bra in se rir si nella ca si sti ca delle madri che
uc ci do no i figli per ven di car si del pro prio com pa gno (af fet te ap pun to
da quel la che è stata de no mi na ta la Sin dro me di Medea) ma in quel la
delle madri che pen sa no di sot trar re il fi glio alle sof fe ren ze della vita
(quel lo che è stato chia ma to fi gli ci dio al trui sti co) 38.

21

Se la Medea di Cor ra do Al va ro uc ci de i figli per sal var li dal lin ciag gio
dei Co rin zi, Co let ta uc ci de la fi glia per mano sua, « prima che [l’] uc‐ 
ci da il mondo », ri fe ren do si al de sti no di reiet ta cui non potrà sot trar‐ 
si. Per Co let ta l’in fan ti ci dio sem bra di ve ni re un atto estre mo d’amore,
sep pur di strut ti vo e au to di strut ti vo. Con tro la vio len za di cui è stata
fatta og get to la sua maternità, Co let ta uc ci de la fi glia di cen do le  :
« Per amore ti ho dato la vita, per amore te la tolgo » (p. 82).

22

Come in di ca to dalle di da sca lie, sulla scena l’al ta re si tra sfor ma in pa‐ 
ti bo lo e Co let ta, prima di es se re de ca pi ta ta, chie de che la sua testa
venga espo sta alla Vi ca ria, in modo che tutte le donne sap pia no che le
leggi le fanno gli uo mi ni e che i mi se ra bi li non hanno leggi che pos sa‐ 
no di fen der li.
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Dis sa cra re per de co strui re
Nella pièce dei San tel la il tempo è si gni fi ca ti va men te scan di to dalle
festività cat to li che di una Pa squa che non è più ce ri mo nia di re sur re‐ 
zio ne, ma pro lun ga men to del Cal va rio e rito di morte. Dopo aver sof‐ 
fo ca to la fi glia du ran te l’al lat ta men to, Co let ta sca glia il ca da ve re
sull’al ta re in cui Ci pria no sta per spo sa re Te re si na, dis sa cran do così
non solo la li tur gia nu zia le che relegherà per sem pre sua fi glia
all’illegittimità ma anche il mo del lo ma ter no d’ispi ra zio ne cat to li ca,
quel lo che pre sen ta la maternità come vo ca zio ne al sa cri fi cio.

24

Co let ta, fi glia della Ma don na, sem bra vo ler si af fran ca re da que sta
madre che per lei non ha avuto nes su na pietà (« Quel le che so prav vi‐
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le fi glie fem mi ne, per pri va re il padre della tranquillità della per pe tua‐ 
zio ne del suo nome 40. Per con tra sta re il de sti no di reiet ta che pesa
come una ma le di zio ne ine lut ta bi le anche su sua fi glia (« Gli uo mi ni si
fanno le loro leggi con la vio len za ma io non vo glio sot to sta re e nem‐ 
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RÉSUMÉS

Italiano
La Medea di Por ta me di na di Maria Luisa e Mario San tel la è una ri scrit tu ra
del mito di Medea del 1980, adat ta men to tea tra le dell’omo ni mo ro man zo
d’ap pen di ce dell’Ot to cen to di Fran ce sco Ma stria ni. È una tra ge dia della
maternità in cui vit ti me sono sia le madri che le fi glie il le git ti me, in una
società in cui leggi le fanno gli uo mi ni e in cui l’onore e la rispettabilità con‐ 
ta no più di ogni vin co lo na tu ra le. Di fron te all’impossibilità di ri scat to so cia‐ 
le, l’in fan ti ci dio si pre sen ta come una necessità, come una sorta di eu ta na sia
ma ter na.
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English
Portamed ina's Medea by Maria Luisa and Mario San tella is a 1980 re writ ing
of the Medea myth, a the at rical ad apt a tion of the 19th cen tury novel of the
same name by Francesco Mastri ani. It is a tragedy of moth er hood in which
both moth ers and il le git im ate daugh ters are the vic tims, in a so ci ety where
laws are made by men and where hon our and re spect ab il ity count more
than any nat ural ties. Faced with the im possib il ity of so cial re demp tion, in‐ 
fant i cide presents it self as a ne ces sity, as a kind of ma ter nal eu thanasia.
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