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ɉɊȿȾȽɈȼɈɊ

Ɂɛɨɪɧɢɤɨɬ� ɧɚɫɥɨɜɟɧ� ɂɬɚɥɢʁɚɧɢɫɬɢɤɚɬɚ� ɜɨ� ɬɪɟɬɢɨɬ� ɦɢɥɟɧɢɭɦ��
ɧɨɜɢɬɟ�ɩɪɟɞɢɡɜɢɰɢ�ɜɨ�ʁɚɡɢɱɧɢɬɟ��ɤɧɢɠɟɜɧɢɬɟ�ɢ�ɤɭɥɬɭɪɧɢɬɟ�ɢɫɬɪɚɠɭ-
ɜɚʃɚ������ɝɨɞɢɧɢ�ɢɡɭɱɭɜɚʃɟ�ɢɬɚɥɢʁɚɧɫɤɢ�ʁɚɡɢɤ�ɧɚ�ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɨɬ�Äɋɜɟɬɢ�
Ʉɢɪɢɥ� ɢ� Ɇɟɬɨɞɢʁ³� ɜɨ� ɋɤɨɩʁɟ� ɟ� ɡɛɨɪɧɢɤ� ɧɚ� ɬɪɭɞɨɜɢ� ɨɞ� ɢɫɬɨɢɦɟɧɢɨɬ�
Ɇɟɼɭɧɚɪɨɞɟɧ�ɧɚɭɱɟɧ�ɫɨɛɢɪ��ɨɞɪɠɚɧ�ɧɚ�����ɢ����ɫɟɩɬɟɦɜɪɢ������ɝɨɞɢɧɚ�
ɜɨ�ɋɤɨɩʁɟ��ɉɨɜɟʅɟ�ɨɞ�ɨɫɭɦɞɟɫɟɬ�ɞɨɦɚɲɧɢ�ɢ�ɦɟɼɭɧɚɪɨɞɧɢ�ɢɫɬɪɚɠɭɜɚɱɢ�
ɨɞ��ɂɬɚɥɢʁɚ�� Ȼɪɚɡɢɥ��Ɏɪɚɧɰɢʁɚ��Ʌɚɬɜɢʁɚ��ɐɪɧɚ�Ƚɨɪɚ��ɒɩɚɧɢʁɚ��ɉɨɥɫɤɚ��
ɋɪɛɢʁɚ��ɍɧɝɚɪɢʁɚ��Ȼɨɫɧɚ�ɢ�ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɚ��ɏɪɜɚɬɫɤɚ��Ȼɭɝɚɪɢʁɚ��ɋɥɨɜɟɧɢʁɚ��
Ɋɨɦɚɧɢʁɚ�� Ƚɪɰɢʁɚ��Ⱥɥɛɚɧɢʁɚ� ɢ� Ɋ�ɋ��Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ�� ɝɢ� ɩɪɟɡɟɧɬɢɪɚɚ� ɫɜɨɢɬɟ�
ɧɚɭɱɧɢ�ɪɚɡɦɢɫɥɭɜɚʃɚ�ɨɞ�ɩɨɥɟɬɨ�ɧɚ�ɢɬɚɥɢʁɚɧɫɤɚɬɚ�ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ��ɥɢɬɟɪɚ�
ɬɭɪɚ�ɢ�ɤɭɥɬɭɪɚ�ɢ�ɧɚ�ɧɚʁɞɨɛɚɪ�ɧɚɱɢɧ�ɝɨ�ɨɩɪɚɜɞɚɚ�ɢɡɛɨɪɨɬ�ɧɚ� ɬɟɦɚɬɚ�ɧɚ�
Ɇɟɼɭɧɚɪɨɞɧɢɨɬ�ɧɚɭɱɟɧ�ɫɨɛɢɪ��ȼɨ�Ɂɛɨɪɧɢɤɨɬ�ɫɟ�ɜɬɤɚɟɧɢ�ɦɧɨɝɭ�ɫɪɟɞɛɢ��
ɞɪɚɝɢ�ɥɢɰɚ�ɢ�ɩɪɟɞ�ɫࣉ�ɦɧɨɝɭ�ɢɫɤɭɫɬɜɚ�ɢ�ɡɧɚɟʃɚ�ɫɨɡɪɟɚɧɢ�ɜɨ�ɚɤɚɞɟɦɫɤɚɬɚ�
ɫɪɟɞɢɧɚ�ɧɢɡ�ɝɨɞɢɧɢɬɟ��ȼɨ�ɫɤɥɚɞ�ɫɨ�ɪɟɞɚɤɰɢɫɤɢɬɟ�ɧɨɪɦɢ��ɜɨ�Ɂɛɨɪɧɢɤɨɬ�
ɫɟ�ɩɨɦɟɫɬɟɧɢ����ɚɜɬɨɪɫɤɢ�ɬɪɭɞɚ��ɧɚ�ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ�ɢ�ɧɚ�ɢɬɚɥɢʁɚɧɫɤɢ�ʁɚɡɢɤ���
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢ�ɜɨ�ɫɥɟɞɧɢɬɟ�ɬɟɦɚɬɫɤɢ�ɰɟɥɢɧɢ��ɩɥɟɧɚɪɧɢ�ɢɡɥɚɝɚʃɚ��ɥɢɧɝ�
ɜɢɫɬɢɤɚ�ɢ�ɩɪɟɜɟɞɭɜɚʃɟ��ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ��ɤɭɥɬɭɪɚ�ɢ�ɝɥɨɬɨɞɢɞɚɤɬɢɤɚ��

ȼɨ�ɛɥɨɤɨɬ�ɩɨɫɜɟɬɟɧ�ɧɚ�ɩɥɟɧɚɪɧɢɬɟ�ɢɡɥɚɝɚʃɚ�ɢɦɚɦɟ�ɱɟɫɬ�ɞɚ�ɝɢ�ɨɛʁɚ�
ɜɢɦɟ�ɞɜɟɬɟ�ɩɥɟɧɚɪɧɢ�ɩɪɟɞɚɜɚʃɚ�ɧɚ�ɩɪɨɮ��ɉʁɟɪ�Ɇɚɪɤɨ�Ȼɟɪɬɢɧɟɬɨ�ɢ�ɧɚ�
ɩɪɨɮ��ɋɢɥɜɢʁɚ�Ʉɨɧɬɚɪɢɧɢ��ȼɨ�ɬɪɭɞɨɬ�ɧɚɫɥɨɜɟɧ�La commutazione aspet-
tuale� VWUHWWD� QHOOD� OHWWɟUDWXUD� LWDOLDQD� PRGHUQD� Ȼɟɪɬɢɧɟɬɨ� ɫɟ� ɡɚɧɢɦɚɜɚ�
ɫɨ� ɚɫɩɟɤɬɭɚɥɧɚɬɚ� ɤɨɦɭɬɚɰɢʁɚ� ɜɨ� ɦɨɞɟɪɧɚɬɚ� ɢɬɚɥɢʁɚɧɫɤɚ� ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ��
ɤɨʁɚ�ɚɜɬɨɪɨɬ�ɩɪɟɬɩɨɱɢɬɚ�ɞɚ� ʁɚ�ɧɚɪɟɤɭɜɚ�Äɬɟɫɧɚ³��Ʉɨɪɩɭɫɨɬ�ɧɚ�ɧɟɝɨɜɨɬɨ�
ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟ�ɫɟ�ɡɚɫɧɨɜɚ�ɧɚ����ɪɨɦɚɧɢ�ɨɞ�ɢɬɚɥɢʁɚɧɫɤɢ�ɚɜɬɨɪɢ��ɧɚɩɢɲɚɧɢ�
ɜɨ�ɩɟɪɢɨɞɨɬ�ɨɞ������ɝ��ɞɨ������ɝɨɞɢɧɚ��Ƚɨɥɟɦɢɨɬ�ɛɪɨʁ�ɧɚ�ɩɪɢɦɟɪɢ�ɫɟ��ɤɚɤɨ�
ɲɬɨ�ɜɟɥɢ�ɢ�ɫɚɦɢɨɬ�ɚɜɬɨɪ��ɫɚɦɨ�ɦɚɥ�ɩɪɨɡɨɪɟɰ�ɤɨɧ�ɲɢɪɭɦ�ɨɬɜɨɪɟɧɨɬɨ�ɩɨɥɟ�
ɧɚ�ɬɟɫɧɚɬɚ�ɚɥɬɟɪɧɚɰɢʁɚ�ɧɚ�ɞɜɟɬɟ�ɦɢɧɚɬɢ�ɜɪɟɦɢʃɚ�ɜɨ�ɢɬɚɥɢʁɚɧɫɤɢɨɬ�ʁɚɡɢɤ��
passato semplice�ɢ�LPSɟUIHWWR.

/HWWHUDWXUD� H� JOREDOL]]D]LRQH� QHOO¶,WDOLD� GHJOL� DQQL� ����� ɟ� ɧɚɫɥɨɜ� ɧɚ�
ɜɬɨɪɨɬɨ�ɩɥɟɧɚɪɧɨ�ɩɪɟɞɚɜɚʃɟ�ɧɚ�ɩɪɨɮ��Ʉɨɧɬɚɪɢɧɢ��Ɍɚɚ� ɝɥɟɞɚ�ɧɚ� ɝɥɨɛɚ�
ɥɢɡɚɰɢʁɚɬɚ�ɤɚɤɨ�ɧɚ�ɞɢɫɥɨɤɚɰɢʁɚ�ɧɚ�ɝɪɚɧɢɰɢɬɟ��ɧɚɦɚɥɭɜɚʃɟ�ɧɚ�ɨɞɞɚɥɟɱɟ�
ɧɨɫɬɢɬɟ��ɨɬɤɨɪɧɭɜɚʃɟ�ɧɚ�ɤɨɪɟɧɢɬɟ�ɧɚ�ɱɨɜɟɤɨɜɢɬɟ�ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ��ɦɧɨɠɟʃɟ�
ɢ�ɡɝɨɥɟɦɭɜɚʃɟ�ɧɚ�ɞɜɢɠɟʃɚ�ɨɞ�ɫɟɤɚɤɨɜ�ɜɢɞ��ɫɬɨɤɢ��ɢɞɟɢ��ɩɚɪɢ��ɢɧɮɨɪɦɚ�
ɰɢɢ��ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɢ�ɢ�ɩɪɟɞ�ɫࣉ�ɥɭɼɟ��Ⱥɜɬɨɪɤɚɬɚ�ɧɢ�ɩɪɟɞɨɱɭɜɚ�ɤɚɤɨ�ɝɥɨɛɚ�
ɥɢɡɚɰɢʁɚɬɚ� ɜɥɢʁɚɟ�ɧɚ� ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚɬɚ�� ɞɨɤɨɥɤɭ� ɫɟ�ɦɟɧɭɜɚ� ɤɚɤɨ� ɫɟ�ɦɟɧɭɜɚ� 
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ɯɢɩɟɪɫɨɜɪɟɦɟɧɚɬɚ�ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ��ɜɨ�ɫɥɭɱɚʁɨɜ�ɢɬɚɥɢʁɚɧɫɤɚɬɚ��ɩɨɞ�ɜɥɢʁɚɧɢɟ�
ɧɚ�ɩɨɫɬɨɟɱɤɢɬɟ�ɩɪɨɦɟɧɢ�

Ȼɥɨɤɨɬ�ɩɨɫɜɟɬɟɧ�ɧɚ�ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚɬɚ�ɢ�ɩɪɟɜɟɞɭɜɚʃɟɬɨ�ɫɨɞɪɠɢ�ɞɟɜɟɬ�
ɬɪɭɞɚ�ɧɚ�ɢɬɚɥɢʁɚɧɫɤɢ�ʁɚɡɢɤ�ɤɨɢ�ɫɟ�ɨɫɜɪɧɭɜɚɚɬ�ɧɚ�ɪɚɡɧɢ�ɩɪɨɛɥɟɦɢ�ɩɨɜɪ�
ɡɚɧɢ�ɫɨ�ʁɚɡɢɱɧɢɬɟ�ɢ�ɫɨ�ɩɪɟɜɟɞɭɜɚɱɤɢɬɟ�ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɚ��ɨɞ�ɡɚɟɦɤɢɬɟ�ɢ�ɧɢɜ�
ɧɚɬɚ�ɡɚɫɬɚɩɟɧɨɫɬ�ɜɨ�ɢɬɚɥɢʁɚɧɫɤɢɬɟ�ɪɟɱɧɢɰɢ��ɧɟɨɢɬɚɥɢʁɚɧɢɡɦɢɬɟ��ɩɪɟɤɭ�
ɤɨɧɬɪɚɫɬɢɜɧɚɬɚ�ɚɧɚɥɢɡɚ�ɧɚ�ɮɪɚɡɟɨɥɨɲɤɢɬɟ�ɟɞɢɧɢɰɢ�ɜɨ�ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɨɬ�ɢ�
ɜɨ� ɢɬɚɥɢʁɚɧɫɤɢɨɬ� ʁɚɡɢɤ�� ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɚɬɚ� ɤɚɤɨ� ɩɪɟɜɨɞɧɚ� ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚ�� ɯɪɜɚɬ�
ɫɤɢɬɟ�ɩɪɟɜɨɞɢ�ɧɚ�ɞɟɥɚɬɚ�ɧɚ�ɉɢɪɚɧɞɟɥɨ��

ȼɨ� ɛɥɨɤɨɬ�Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ�� ɤɨʁ� ɫɟ� ɩɨɤɚɠɚ� ɤɚɤɨ� ɧɚʁɛɨɝɚɬ� ɫɨ� ɬɪɭɞɨɜɢ��
ɩɨɦɟɫɬɟɧɢ�ɫɟ����ɬɪɭɞɚ� �ɨɞ�ɤɨɢ�ɬɪɢ�ɬɪɭɞɚ�ɫɟ�ɧɚ�ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ� ʁɚɡɢɤ���ɤɨɢ�
ɡɚɫɟɝɚɚɬ�ɨɞɞɟɥɧɢ�ɩɪɚɲɚʃɚ�ɩɨɜɪɡɚɧɢ�ɫɨ��ɪɟɥɢɝɢʁɚɬɚ�ɢ�ɫɨɜɪɟɦɟɧɚɬɚ�ɤɭɥ�
ɬɭɪɚ��ɚɜɬɨɛɢɨɝɪɚɮɢʁɚɬɚ�ɢ�ɩɨɟɡɢʁɚɬɚ��ɚɥɬɟɪɦɨɞɟɪɧɢɡɦɨɬ��ɟɬɢɤɚɬɚ��ɟɫɬɟɬɢ�
ɤɚɬɚ�ɢ�ɩɨɟɬɢɤɚɬɚ��ɤɧɢɠɟɜɧɚɬɚ�ɤɨɧɜɟɧɰɢʁɚ�ɢɥɢ�ɛɢɨɝɪɚɮɢʁɚɬɚ��ɧɚɪɚɬɢɜɧɢɬɟ�
ɬɟɯɧɢɤɢ��ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɚɬɚ�ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɢɫɬɢɤɚ��ɧɨɜɢɬɟ�ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ�ɧɚ�ɢɬɚ�
ɥɢʁɚɧɫɤɚɬɚ�ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ�ɡɚ�ɯɨɥɨɤɚɭɫɬɨɬ��ɮɟɧɨɦɟɧɨɬ�ȿɤɨ�ɩɚ�ɫࣉ�ɞɨ�ɜɚɪɜɚɪɢɬɟ�
ɜɨ�ɬɪɟɬɢɨɬ�ɦɢɥɟɧɢɭɦ�

ȼɨ�ɛɥɨɤɨɬ�Ʉɭɥɬɭɪɚ�ɩɨɦɟɫɬɟɧɢ�ɫɟ�ɞɟɜɟɬ�ɬɪɭɞɚ�ɤɨɢ�ɫɟ�ɡɚɧɢɦɚɜɚɚɬ�ɫɨ�
ɧɚʁɪɚɡɥɢɱɧɢ�ɬɟɦɚɬɢɤɢ�ɨɞ�ɨɛɥɚɫɬɚ�ɧɚ�ɤɭɥɬɭɪɚɬɚ�ɢ�ɨɩɲɬɟɫɬɜɨɬɨ��ɬɟɚɬɚɪɨɬ��
ɢɬɚɥɢʁɚɧɫɤɨɬɨ� ɫɟɦɟʁɫɬɜɨ�� ɢɬɚɥɢʁɚɧɫɤɚɬɚ� ɦɭɡɢɤɚ�� ɢɬɚɥɢʁɚɧɫɤɢɨɬ� ɮɢɥɦ��
ɪɟɠɢʁɚ�ɢ�ɚɭɞɢɨɜɢɡɭɟɥɧɢ�ɭɦɟɬɧɨɫɬɢ��

ȼɨ�ɩɨɫɥɟɞɧɢɨɬ�ɛɥɨɤ�ɩɨɫɜɟɬɟɧ�ɧɚ�ɝɥɨɬɨɞɢɞɚɤɬɢɤɚɬɚ�ɩɨɦɟɫɬɟɧɢ�ɫɟ�
ɨɫɭɦ�ɬɪɭɞɚ��ɤɨɢ�ɫɟ�ɨɫɜɪɧɭɜɚɚɬ�ɧɚ�ɬɟɦɚɬɢɤɢɬɟ�ɩɨɜɪɡɚɧɢ�ɫɨ�ɧɚɫɬɚɜɚɬɚ�ɧɚ�
ɢɬɚɥɢʁɚɧɫɤɢ�ʁɚɡɢɤ�ɤɚɤɨ�ɫɬɪɚɧɫɤɢ��ɢ�ɬɨɚ��ɚɥɮɚɛɟɬɢɡɚɰɢʁɚɬɚ�ɧɚ�ɦɢɝɪɚɧɬɢɬɟ��
ɦɟɬɚʁɚɡɢɱɧɢɬɟ�ɚɫɩɟɤɬɢ�ɜɨ�ɨɞɪɟɞɟɧɢ�ɩɪɢɪɚɱɧɢɰɢ��ɜɚɠɧɨɫɬɚ�ɧɚ�ɩɨɞɝɨɬɨɜ�
ɤɚɬɚ�ɧɚ�ɩɪɨɝɪɚɦɢɬɟ�ɡɚ�ɢɡɭɱɭɜɚʃɟ�ɧɚ�ɫɬɪɚɧɫɤɢɬɟ�ʁɚɡɢɰɢ��ɬɪɚɧɫɤɭɥɬɭɪɧɢ�
ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ�ɜɨ�ɧɚɫɬɚɜɚɬɚ�ɧɚ�ɢɬɚɥɢʁɚɧɫɤɢɨɬ�ʁɚɡɢɤ�ɤɚɤɨ�ɫɬɪɚɧɫɤɢ�ɢɬɧ��

ȼɨ�ɨɜɚɚ�ɩɪɢɝɨɞɚ�ɛɢ�ɫɚɤɚɥɟ�ɞɚ�ɢɦ�ɫɟ�ɡɚɛɥɚɝɨɞɚɪɢɦɟ�ɧɚ�ɫɢɬɟ�ɚɜɬɨɪɢ�
ɡɚ�ɧɢɜɧɢɬɟ�ɩɪɢɥɨɡɢ�ɤɨɢ�ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚɚɬ�ɫɜɨɟɜɢɞɟɧ�ɩɪɢɞɨɧɟɫ�ɜɨ�ɨɛɥɚɫɬɚ�
ɧɚ�ɢɬɚɥɢʁɚɧɢɫɬɢɤɚɬɚ��ɩɨɬɨɚ�ɧɚ�ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɨɬ�Äɋɜ��Ʉɢɪɢɥ�ɢ�Ɇɟɬɨɞɢʁ³�ɡɚ�
ɮɢɧɚɧɫɢɫɤɚɬɚ�ɩɨɞɞɪɲɤɚ��ɧɚ�Ɏɢɥɨɥɨɲɤɢɨɬ�ɮɚɤɭɥɬɟɬ�ÄȻɥɚɠɟ�Ʉɨɧɟɫɤɢ³�ɢ�
ɧɚ�ɱɥɟɧɨɜɢɬɟ�ɧɚ�Ɋɟɞɚɤɰɢɫɤɢɨɬ�ɨɞɛɨɪ�ɡɚ�ɧɟɫɟɛɢɱɧɨɬɨ�ɡɚɥɚɝɚʃɟ�ɜɨ�ɩɨɞɝɨ�
ɬɨɜɤɚɬɚ�ɢ�ɢɡɞɚɜɚʃɟɬɨ�ɧɚ�ɨɜɨʁ�ɦɟɼɭɧɚɪɨɞɟɧ�ɡɛɨɪɧɢɤ�ɧɚ�ɬɪɭɞɨɜɢ�

ɉɪɟɬɫɟɞɚɬɟɥ�ɧɚ�Ɋɟɞɚɤɰɢɫɤɢɨɬ�ɨɞɛɨɪ��
ɩɪɨɮ��ɞ�ɪ�Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ�ɋɚɪɠɨɫɤɚ
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-RYDQD�.DUDQLNLNM�-RVLPRYVND
8QLYHU]LWHW�³*RFH�'HOþHY´��âWLS

/D�VFULWWXUD�DXWRELRJUDILFD�FRPH�VWUXPHQWR�GL�
DXWRFRVWUX]LRQH��LO�FDVR�GHJOL�VFULWWRUL�PLJUDQWL�LQ�,WDOLD

,QWURGX]LRQH
Nel discorso pubblico sull’immigrazione si ricorre spesso alle categorie 

generali secondo l’ordinamento giuridico che categorizza le persone in base 
allo status giuridico relativo all’ingresso e al soggiorno in quattro categorie: 
regolari, irregolari, clandestini e regolarizzati. Matvejevic, invece, propone una 
distinzione che riguarda il bagaglio che il migrante prende con sé al momento 
della partenza: emigrazione con libro e senza libro1. Metaforicamente, ma 
non solo, quest’idea indica l’apporto culturale che le persone provenienti da 
DOWUɟ�SDUWL�GHO�PRQGR�SRVVRQR�LQWURGXUUH�QHO�SDHVH�G¶LQVHGLDPHQWR��/¶DYYHQWR�
di opere letterarie degli stranieri che vivono in Italia negli ultimi decenni 
si potrebbe percepire come un fenomeno di sorpresa, prendendo in consi-
derazione la difficoltà che la critica letteraria in Italia incontra tuttora nella 
definizione e l’inquadramento di questa produzione nel paradigma letterario 
italiano. Invece, per Serge Vanvolsem che fa un paragone con la produzione 
letteraria degli italiani emigrati in Belgio, il fatto che gli stranieri inizino a 
occuparsi di lettaratura in italiano è un caso del tutto aspettato, prendendo in 
considerazione il fatto che le nuove comunità hanno bisogno di almeno venti 
anni per insediarsi completamente nel tessuto socio-economico del paese 
prima di iniziare una produzione artistica di qualisasi tipo2. Ciò non significa 
che questa sia la prima volta che una persona straniera, in quanto parlante non 
nativo di lingua italiana, abbia tentato di scrivere in italiano. Anzi, la lingua 
italiana è stata scelta da molti stranieri nel corso dei secoli, e in particolare 
nei primi del Novecento, da autori come James Joys, Ezra Pound, Murilo 
Mendes, Jacqueline Risset e altri3. 

8QR� GHL� PDJJLRUL� VWXGLRVL� GL� OHWWHUDWXUD� GHOOD� PLJUD]LRQH� LQ� ,WDOLD� H�
SLRQLHUH� GHOOD� FULWLFD� D� ULJXDUGR�� LO� SURIHVVRUH� XQLYHUVLWDULR� GL� OHWWHUDWXUD�

1  Matvejevic 2013: 13-14.
2  Vanvolsem 2011. 
3  Brugnolo 2009.
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FRPSDUDWD��$UPDQGR�*QLVFL�� DGRSHUD� LO� VLQWDJPD� OHWWHUDWXUD� LWDOLDQD�GHOOD�
migrazione�SHU�LQGLFDUH�³OHWWHUDWXUD�VFULWWD�GD�DXWRUL�FKH�VFULYRQR�LQ�XQD�OLQJXD�
QD]LRQDOH�GLYHUVD�GD�TXHOOD�GHOOD�ORUR�SURYHQLHQ]D��SUDWLFDQGR�DQFKH�O¶DXWR�
WUDGX]LRQH�LQ�HQWUDPEH�OH�GLUH]LRQL´4��,O�VLQWDJPD�YLHQH�DGRSHUDWR�VRSUDWWXWWR�
SHU�LQGLFDUH�LO�WLSR�GL�OHWWHUDWXUD�QDWR�QHL�SULPL�DQQL�¶���VWUHWWDPHQWH�OHJDWR�DO�
IHQRPHQR�GHOO¶LPPLJUD]LRQH�GHOOD�VHFRQGD�PHWj�GHO�1RYHFHQWR��&RPXQTXH��
OD� OHWWHUDWXUD� LWDOLDQD� GHOOD� PLJUD]LRQH� KD� DYXWR� XQ� SHUFRUVR� SDUWLFRODUH� H�
GLIIHUHQWH�ULVSHWWR�DOOD�OHWWHUDWXUD�GL�DOWUH�OLQJXH�LQ�FXL�q�SUHVHQWH�TXHVWR�WLSR�GL�
VFULWWXUD��&RVu��QHOOH�OHWWHUDWXUH�DQJORIRQD�H�IUDQFRIRQD��L�IHQRPHQL�GL�migrant 
ZULWLQJ��black ZULWLQJ e littérature beur�VRQR�VWUHWWDPHQWH�OHJDWL�DOO¶HVSHULHQ]D�
FRORQLDOH�GL�*UDQ�%UHWDJQD�H�)UDQFLD�H�DL�PRYLPHQWL�GL�WXWHOD�GHL�GLULWWL�XPDQL��
3HUFLz��LO�FDVR�LWDOLDQR�GHYH�HVVHUH�RVVHUYDWR�GD�XQD�SURVSHWWLYD�VSHFLILFD��/D�
SURGX]LRQH�OHWWHUDULD�OHJDWD�DO�IHQRPHQR�GHOO¶LPPLJUD]LRQH�LQ�,WDOLD�KD�DYXWR�
L�VXRL�HVRUGL�JLj�QHJOL�XOWLPL�GHFHQQL�GHO�1RYHFHQWR�ɟ�QDVFH�FRPH�ULIOHVVLRQH�
VXO�GRORUH�H�FRPH�YRFH�GL�PLJOLDLD�GL�YROWL�FKH�RJQL�JLRUQR�VL�YHGRQR�SHU�OH�
VWUDGH�GHOOH�FLWWj�LWDOLDQH��(VVD�YLHQH�LQ�YHVWH�GL�GHQXQFLD��WHVWLPRQLDQ]D��PD�
DQFKH�FRPH�VHPSOLFH�VRGGLVID]LRQH�GHO�ELVRJQR�GL�UDFFRQWDUVL�

7UD�DXWRELRJUDILD�H�DXWRELRJUDILVPR�QHOOD�OHWWHUDWXUD�LWDOLDQD�GHOOD�
PLJUD]LRQH�

La tendenza degli scrittori migranti a ricorrere direttamente al proprio 
vissuto come mezzo di comunicazione con gli altri già dagli albori del feno-
meno, è un fatto ormai affermato da tutti quelli che si occupano di questa 
materia. Ci si riferisce in diversi modi per definire la relazione tra lo scritto-
re-narratore-protagonista e l’esperienza raccontata: da scrittura e pratica auto-
biografica, autobiografismo, impianto autobiografico, cifra autobiografica5 a 
suggerimenti terminologici alternativi, ma sempre contigui, come ad esempio 
il memoir o il testimonio6. 

Si potrebbe notare come un tratto distintivo che riunisce gli studi soprain-
dicati è il riferimento all’autobiografismo in un senso generale. Comunque, 
prestando attenzione alla modalità particolare attraverso la quale vengono 
prodotti gli scritti autobiografici degli autori migranti osservata sia dal punto 
linguistico che editoriale, tra cui anche la cosiddetta scrittura a quattro mani, 
l’autotraduzione, ecc., emerge la necessità di tracciare una distinzione tra i 

4  Gnisci 2003: 8.
5  Cfr. Comberiati 2007, Moll 2010, Nicu 2014.
�  Cfr. Pezzarossa 2011.
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vari testi. Lo scopo di tale procedimento è arrivare al momento in cui il rap-
porto tra lo scrittore e il testo diventi più diretto e oggettivo tramite la lingua. 

A questo proposito si è mostrato molto utile il concetto del patto auto-
biografico introdotto da Philippe Lejeune7 il quale in primo luogo sancisce 
che l’autore (il cui nome reale si trova sulla copertina), il narratore del rac-
conto e il protagonista di cui si narra siano la stessa persona, il che si evi-
denzia attraverso il nome di questa persona. Questo criterio apparentemente 
semplice viene ulteriormente precisato per evitare ambiguità che riguardano 
soprattutto il meccanismo narratologico, e nello stesso tempo, delineano la 
differenza tra i generi confinanti quali, ad esempio, la biografia e il romanzo 
autobiografico. Così, un’autobiografia prevede un racconto scritto soprattutto 
in prima persona. Ciò non vuol dire che molte persone per vari motivi non 
raccontino le proprie storie vere in terza persona, però l’uso di questa strate-
gia narrativa colloca tale racconto già nel genere della biografia. L’uso della 
prima persona, osserva Lejeuen, deve comprendere, a sua volta, un posto pri-
vilegiato dell’io rispetto agli altri personaggi all’interno della narrazione, ma 
anche rispetto all’indispensabile tu (il lettore), il quale rimane, però, sempre 
implicito. 

Allo stesso tempo, ciò significa che stabilire come criterio l’espressione in 
prima persona grammaticale non risolve il problema della persona reale o psi-
cologica, che sta scrivendo in un dato luogo e momento, come dice Lejeune, 
soprattutto perché il tempo e il luogo cambiano anche per questa persona. 
Perciò, Lejeune introduce una doppia prospettiva, cioè quella del ‘soggetto 
dell’enunciazione’ e il ‘soggetto dell’enunciato’. Per un’autobiografia il sog-
getto dell’enunciazione rimanda al narratore, e questo a sua volta all’autore. 
Dall’altro lato di uno schema di questo tipo sta il soggetto dell’enunciato 
che è uguale al personaggio principale con cui, trattandosi di un racconto 
piuttosto referenziale ossia riferito alla realtà, dovrebbe avere un rapporto 
verificabile di somiglianza a quello che Lejeune chiama modello. Il modello 
è “il reale al quale l’enunciato pretende di assomigliare”8. È questo il rapporto 
di somiglianza che distingue ‘l’autobiografia’ dalla ‘biografia’, prioritario nel 
caso di biografia, secondario nel caso dell’autobiografia.

Quello che, invece, più della persona grammaticale accomuna l’autore, 
il narratore, il personaggio, il soggetto dell’enunciazione e quello dell’enun-
ciato e attraverso il quale essi stabiliscono il rapporto con la realtà, è unica-
mente il nome proprio. È appunto il nome proprio un altro tratto distintivo tra 

7  Lejeune 1986.
8  ivi: 39



La scrittura autobiografica come strumento di autocostruzione: il caso degli scrittori . . .

���

il genere della biografia e dell’autobiografia. A Lejeune non sfugge una più 
profonda riflessione in merito. Così, lo studioso nota che paradossalmente il 
nome proprio dell’autore è un dato effettivamente extra-testuale che si trova 
fuori-testo, cioè sulla copertina. Oltre alla copertina, il nome dell’autore può 
riapparire all’interno del testo, a volte anche tramite le varianti del sopran-
nome, oppure può restare implicito se il titolo è abbastanza indicativo, ad 
esempio “Storia della mia vita”, oppure se nelle prime pagine o nella pre-
fazione l’autore dichiari esplicitamente questo legame. È il nome proprio, 
quindi, l’elemento attraverso il quale si crea la relazione di responsabilità tra 
una persona reale “la cui esistenza è verificabile e attestata dallo stato civile”9 
e quanto scritto nel testo nel caso dell’autobiografia.10 

Il patto autobiografico, dunque, si basa proprio su questa identità del 
nome proprio di una persona reale condivisa fra l’autore, il narratore e il per-
sonaggio, e come tale si presenta in una specie di contratto sociale davanti al 
lettore, così che lui non avrà mai dubbi su questa relazione, come ha in tutti 
gli altri casi in cui si stabilisce, invece, il patto romanzesco, basato sulla fin-
zione e segnato da nomi fittizi. Un nome fittizio attribuito a un personaggio, 
sebbene abbia tutti gli altri possibili riferimenti che alludono alla persona 
reale dell’autore, farà sempre di quell’opera un romanzo autobiografico che 
al lettore si presenta come tale.

/H�PRWLYD]LRQL�H�OH�GHVWLQD]LRQL�GL�XQ�WHVWR�DXWRELRJUDILFR
È notevole come l’esame di alcuni studi e testi critici che entrano più 

nello specifico dell’autobiografismo nelle opere scritte da autori migranti, fa 
vedere che quest’aspetto funge da fattore riducente riguardo al valore lette-
rario vero e proprio dei testi.11 Ne sono una semplice prova tutti i testi critici 

9  ivi: 22
10  Che spesso non si tratti solo di una semplice relazione denotativa tra il nome-significante 

e un referente esterno al testo, lo conferma, inserendosi ad un lungo elenco di studi ono-
mastici, anche un paragrafo della tesi di dottorato dalla quale prende spunto il presente 
contributo. 

11  Pezzarossa nell’introduzione al volume Leggere il testo e il mondo: vent’anni di scritture 
della migrazione in Italia pubblicato nel 2011, facendo una sintesi critica degli aspetti 
della letteratura italiana della migrazione presi in considerazione fino ad allora, e richia-
mando l’idea di François Paré sulle “letterature dell’esiguità” non manca di osservare che 
il riconoscimento della “letterarietà” non è correlato al valore reale dei testi stessi, bensì 
a una convergenza di vari fattori socioculturali che operano nello stabilire il “canone”. In 
questo caso, nota Pezzarossa, un fattore rilevante nella persistenza ostinata del “canone 
occidentale” costituisce lo spazio offerto dall’insegnamento scolastico, che dall’altro lato, 
q�OR�VWHVVR�FKH�GRYUHEEH�DSULUVL�DOOH�QXRYH�UHDOWj��3H]]DURVVD�������9,,�;;;,,,��



Jovana Karanikikj Josimovska

���

dove la fase della maturazione letteraria di questa produzione viene quasi 
identificata con l’abbandono e l’allontanamento dalla spinta autobiografica a 
favore dell’orientamento verso generi diversi e soprattutto verso un maggiore 
intervento finzionale12. Si ha l’impressione che, riflettendo su varie possibili 
motivazioni, si cerchi di ’giustificare’ la permanenza dell’impronta autobio-
grafica anche nelle fasi avanzate dello sviluppo di questo tipo di letteratura:

[…] l’autobiografia si muove come un fiume carsico, rilevabile e rintrac-
ciabile in varie gradazioni in tutta la produzione transculturale più avan-
zata. Anche quando gli autori tematizzino altro si insinua tra le maglie del 
tessuto narrativo il disagio dell’alterità, il sapore dell’amarezza e dello 
smarrimento13.

Una prospettiva significativa sulla legittimazione del discorso autobiogra-
fico si trova nell’esauriente volume offerto da Franco d’Intino14, incentrato 
sullo sviluppo dell’autobiografia moderna come genere. Percorrendo i diversi 
stadi della scrittura autobiografica nelle epoche storiche, d’Intino ne traccia le 
variazioni rispetto ai modelli di riferimento, l’orizzonte d’attesa, l’intenziona-
lità, le motivazioni, nonché il diritto stesso alla scrittura. Da motivi spirituali e 
dalla struttura del racconto di sé nella forma di colloquio con Dio negli scritti 
autobiografici medievali, dove la presunta autorità di origine religiosa influi-
sce sulla narrazione attraverso l’esaltazione delle virtù degli ‘uomini illustri’ 
QDUUDWH�VHFRQGR�XQD�SURVSHWWLYD�ULQDVFLPHQWDOH��VL�q�DUULYDWR�VROR�QHO�;9,,,�
secolo ad una visione più dinamica dell’individuo e al suo sviluppo. Solo 
allora quell’individuo libero di autorità che giudica non solo la verità dei fatti 
raccontati, l’autenticità dei sentimenti, ma anche lo status sociale, ha potuto 
appropriarsi del discorso e assumersi la propria responsabilità della narra-
zione. Tale salto nello sviluppo è avvenuto nel Settecento con il cambiamento 
del concetto stesso di ‘autore’ – esito di una nuova concezione democratica 
della pratica letteraria. L’autore è diventato un soggetto libero di scegliere e 
organizzare il proprio materiale, ma anche di esprimere il proprio parere in 

12  È abbastanza indicativo a questo punto, tra gli altri sull’argomento, il testo degli studiosi 
Mazza e Pittau (2013) nel quale sono riassunte e individuate quattro fasi di sviluppo della 
letteratura italiana della migrazione. Qui, come altrove, la fase iniziale è contrassegnata 
dalla forte presenza dell’elemento di testimonianza e l’autobiografismo, e le opere sono 
sempre orientate in una prospettiva di denuncia sociale e di desiderio di essere riconosciuti 
in una società in cui ci si sente ignorati. L’individuazione delle ulteriori fasi di sviluppo 
segue non soltanto il percorso tematico intrapreso dagli autori, il cui numero è sempre 
crescente, ma anche il meccanismo narratologico, quello editoriale, così come la ricezione 
all’interno del panorama letterario italiano. 

13  Nicu 2014.
14  D’Intino 1989.
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merito a tali esperienze, superando la concezione della verità indiscutibile 
dei fatti, essendo quest’ultima sottoponibile alle verifiche da parte di autorità 
esterne quali le fonti, i testimoni, ecc. L’autore così ha potuto essere legitti-
mamente motivato anche dal solo piacere della scrittura, superando ulteriori 
fini educativi. Questo progresso del genere autobiografico è segnato anche 
dalla crescente importanza della vita intima, privata ed interiore a scapito 
di quella ’verità’15 e dell’acquisizione del diritto all’autobiografia da parte 
degli ‘uomini comuni’, appartenenti a classi sociali o gruppi etnici emargi-
nati. Secondo d’Intino, sono questi i presupposti per la fioritura del genere 
DXWRELRJUDILFR� VRSUDWWXWWR�QHO�;9,,,� VHFROR�� QRQ�SHU� FDVR�YHULILFDWDVL� FRQ-
temporaneamente allo scoppio della Rivoluzione Francese. Si stabilisce così 
un rapporto diretto tra autobiografia e crisi rivoluzionaria, nonché con altre 
trasformazioni sociali di quel periodo: l’instaurarsi della società industriale 
e delle democrazie occidentali, così come l’espansione della popolazione 
nelle grandi città europee. Il punto cruciale in tale rapporto è il legame con la 
tradizione.

Nel momento in cui la storia cessa di fornire ‘modelli’ di comportamento 
sempre validi e imitabili, si apre all’esperienza umana un campo ricco 
di possibilità. La Rivoluzione Francese dimostra che l’agire umano non 
segue le vie tracciate dalla Tradizione, ma procede a salti: nulla si ripete 
uguale. Le esperienze, sempre nuove, conducono verso un esito che non è 
possibile prevedere, ma che si può contribuire a creare.16 

La ‘rottura’ del rapporto con la tradizione si riflette nell’apertura della 
prospettiva per l’autobiografo, il quale diventa un soggetto attivo “protago-
nista di una storia non conclusa, dagli esiti ancora incerti”17 e per il quale 
l’affrancamento dal passato offre spazio per riconsiderarlo in maniera cri-
tica, aprendo al futuro la dimensione del possibile. Il grado di ‘finzionalità’ 
esprime in tal caso non altro che la versione dei fatti soggettiva e creatrice, 
come sottolinea d’Intinto, concludendo che il genere autobiografico si dif-
fonde proprio lì dove il legame con la tradizione si indebolisce oppure è già 
debole e dove l’autorità costituita in cerca di una identità è resa discutibile 
da parte da attuali turbamenti sociali18��,Q�SL���D�FDYDOOR�WUD�;,;�H�;;�VHFROR�

15 A proposito d’Intino richiama Alfieri secondo il quale “Chi acquista il diritto all’autobio-
grafia, perde irrimediabilmente il diritto alla Verità” (ivi: 46).

��  ivi: 48.
17  ibidem.
18  Per d’Intino, questa è una possibile spiegazione del successo del genere autobiografico 

nel panorama letterario statunitense, quale luogo che accoglie una grande massa di indivi-
dui senza identità storica per i quali l’autobiografia serve da strumento di autoconoscenza 
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si è assistito ad una valorizzazione della sfera privata ed intima a scapito 
di quella pubblica tanto da subordinare comportamenti pubblici, gerarchie e 
ruoli sociali alla realtà interiore, non esaminabile da punto di vista oggettivo, 
ma più intima e autentica. A tale sviluppo e alla diffusione del genere autobio-
grafico, secondo d’Intino, avrebbe contribuito anche la trasformazione dello 
spazio, in particolare delle grandi città diventate molto popolate, dove la vita 
cittadina è andata riducendosi in sempre più piccole unità, dal quartiere alle 
singole case, verso chiusura dell’individuo in se stesso e verso il successivo 
isolamento e l’alienazione che hanno contrassegnato questo periodo nella cul-
tura europea.19 L’autobiografia moderna, quindi, rappresenta una risposta alla 
necessità di superamento di quella condizione di sradicamento e isolamento 
attraverso una ridefinizione soggettiva in assenza di criteri oggettivi e pub-
blici di identificazione. Il rapporto dell’individuo con la tradizione e l’autorità 
in un tale mondo, in realtà privo di autorità, sfocia in un unico “ossessivo” 
tema dell’autobiografia, nonostante la diversità strutturale o contenutistica 
del genere. 

Chi vuole definirsi al di fuori dei limiti impostigli dall’appartenenza a un 
gruppo sociale o etnico minoritario o emarginato si affida alla prima per-
sona e al punto di vista soggettivo e interno per imporre la credibilità della 
propria storia e rivendicare il diritto all’autodeterminazione.20 

Detto ciò, il nesso causale tra l’esperienza migratoria e la scelta del genere 
autobiografico come orientamento per la scrittura, potrebbe essere dato per 
scontato in un primo momento. In realtà, si presenta come una relazione molto 
complessa. Ad esempio, Comberiati21 osservando lo sviluppo della letteratura 
italiana della migrazione attraverso i suoi esiti dal punto di vista della varietà 
di generi, affronta l’autobiografismo in chiave di ricerca di identità come il 
nucleo centrale di questa poetica. Essa si realizza in svariate direzioni, a volte 
come un ibrido di due non-identità, oppure come il tentativo di rompere con 
il passato e amalgamarsi completamente al nuovo ambiente. Nicu22, invece, 
rivaluta l’autobiografismo degli scrittori migranti, ampliandone il concetto e 
uscendo fuori dall’idea di un puro autoreferenzialismo. Lo interpreta come 

e autoespressione, e dall’altro lato è la forma privilegiata della letteratura nera americana 
(definizione del fenomeno letterario come usata da Franco d’Intino nel volume citato).

19  Il successo in questo periodo dei romanzi che indagano sull’identità, cioè basati sull’auto-
analisi e l’introspezione come quelli di Pirandello e di Svevo in primo luogo, nell’ambito 
della letteratura italiana, sostiene la tesi di D’Intino. 

20 ivi: 49.
21  Comberiati op.cit.
22  Nicu op.cit.
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un mezzo degli scrittori per superare il trauma in senso psicanalitico, vale 
a dire, come soddisfazione di un desiderio inappagato o uno strumento di 
difesa. Secondo Nicu, la scrittura autobiografica è un mezzo per acquisire 
dignità sociale, ma visto non solo come un semplice atto di denuncia, bensì 
come controllo di un’esperienza passivamente vissuta, assunzione di potere, 
e mezzo per eseguire un “rovescio del gioco”, come direbbe Gnisci23. Non si 
tratta solo di invertire la prospettiva geo-culturale, ma di porre fine al conti-
nuo assoggettamento allo sguardo dell’altro e prendere la parola nelle proprie 
mani, “per autodefinirsi e farsi portatore di un’ottica straniata ed eversiva”24. 
La studiosa nota un’altra possibile spinta alla scrittura, causata dal trauma, 
quella della “riordinazione della propria vita, il proprio caos”, che vuol dire 
mettere insieme le varie parti dell’io disgregato, rielaborare il trauma e, forse, 
anche il senso di colpa nei confronti dei propri cari rimasti in patria 25. Dal 
punto di vista di Nicu, quindi, la scrittura autobiografica è motivata dal disa-
gio sperimentato con la migrazione e la conseguente frammentazione e insta-
bilità, che trovano rimedio in una simbolica ricostruzione e ricreazione di sé, 
diventando così “una nuova sede identitaria”26. Comberiati trova il percorso di 
liberazione dal trauma della migrazione particolarmente marcato nelle opere 
delle scrittrici migranti, dove, inoltre, evidenzia un elemento comune nei testi 
delle scrittrici immigrate in Italia e quelle emigrate dall’Italia27. Anche Moll28 
ribadisce che il genere autobiografico non è una scelta forzata e condizionata 
dalla capacità inventiva degli autori, ma piuttosto da vari fattori extratestuali. 
Secondo Moll, è quello sguardo dell’altro, appunto, a determinare l’inizio 
del progetto di scrittura, in questo caso il pubblico italiano, che non rimane 
indifferente e anch’esso subisce le conseguenze della incapacità di compren-
dere dovuta alla mancanza di adeguata conoscenza dell’altro. L’esigenza di 
“istruire” attraverso la scrittura e colmare le lacune di ignoranza nei propri 
confronti si rivela decisiva a questo punto. Ciò non significa soltanto presen-
tare gli aspetti della propria cultura, intesa in senso stretto, attraverso un’elen-
cazione di fatti e vicende. Anzi, si tratta di narrare anche il proprio percorso 

23  Gnisci 1992.
24  Nicu op.cit.
25 Quest’ultima considerazione, comunque, è considerata discutibile in relazione alla ricerca 

da cui il presente contributo prende spunto, visto che “l’io” non è inteso come un’unità 
compatta o meno fatta di varie parti, bensì come un processo continuo, che nel caso di un 
testo scritto si evidenzia attraverso diversi elementi linguistici e testuali.

��  Nicu op.cit.
27  Comberiati op.cit.
28  Moll op.cit.
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formativo, nota Moll. Si potrebbe aggiungere che questo proposito trova la 
massima realizzazione nel dimostrare l’acquisizione anche degli strumenti 
di espressione dell’altro, ovvero la lingua. Questo aspetto formativo non 
implica in nessun modo l’idea di un romanzo di formazione in senso europeo, 
semmai quella del suo rovesciamento, avverte Moll, prendendo in conside-
razione che le conclusioni alle quali arriva l’eroe-protagonista migrante sono 
spesso frutto di forti delusioni, ed una continua rimessa in discussione degli 
aspetti della propria identità. Anche il motivo ricorrrente del viaggio come 
un tratto distintivo di questa letteratura, riconosciuto da quasi tutti i critici 
citati in questa sede, capovolge la tradizione letteraria europea di memoir o 
diario di viaggio, tenendo presenti le motivazioni stesse del viaggiare. Ciò 
significa che, a differenza del caso degli intellettuali nordeuropei dei secoli 
scorsi, per lo scrittore migrante il viaggio si effettua quasi sempre sotto il 
segno del disturbo, del disagio o del trauma. Comunque, Moll segnala che un 
aspetto molto rilevante, comune alle due categorie di viaggiatori-scrittori, è 
la preservazione dei propri ricordi dall’oblio. Ciò implica l’osservazione che 
narrare i fatti accaduti significa tutt’altro che farsi portare dal protagonismo 
e - nel caso più estremo - dall’egocentrismo, bensì, raccontare gli altri o come 
riporta Nicu29

Non si tratta necessariamente di scritture connotate esclusivamente in 
senso referenziale in quanto esse dissolvono il patto autobiografico tra 
scrittore, lettore e attore, ma si tratta piuttosto, come sottolineato da Duccio 
Demetrio, di un gioco di specchi in cui la figura di chi scrive si rifrange 
anche sulle vite altrui, in cui i confini della personalità si dissolvono insce-
nando un’infedeltà alla trama della propria esistenza, spersonalizzazioni e 
gemmazioni continue.30

Il ricorso alla memoria e la presenza intra ed extratestuale dell’altro o 
degli altri contraddistinguono un’ulteriore proposito indicato da Moll, quello 
del conferimento di un senso alla vita passata per poter affrontare il presente 
e il futuro. Malgrado una delle prime associazioni dell’autobiografia sia “il 
discorso con se stesso”, e molte ne escono alla luce proprio a partire dalla 
forma dialogata del diario personale, paradossalmente il prodotto materiale 
finale è indirizzato ad un numero e ad un profilo impossibile da definire di let-
tori. Così, la voce ‘nomade’, come la chiama Comberiati, si sdoppia e si tra-
sforma nel testo, cioè, passa attraverso l’altro “io” dello scrittore per arrivare 
alla destinazione finale del lettore. È colui, secondo Moll, a cui è rimandata 

��  Nicu op.cit.
30  Ibidem.
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la ricerca del senso. Ed è forse lì che si attua “la morte metaforica che il 
migrante porta dentro”31 e forse inteso in uno dei modi più osservabili, quello 
che Barthes chiamava “la morte dell’autore”32, ossia il processo intepretativo, 
fondamentale per la costruzione del senso di un testo e fuori di esso, e la pre-
minenza di ruolo che spetta al lettore per il ‘destino’ di un testo33. 

/R�VSD]LR�DXWRELRJUDILFR�GHO�PLJUDQWH�GHQWUR�H�IXRUL�GHO�WHVWR
Le motivazioni della scrittura autobiografica nel contesto della letteratura 

italiana della migrazione individuate dagli studiosi citati coincidono in parte 
con quelle indicate nel volume di d’Intino34, sebbene relative ad un altro con-
testo storico e letterario. Secondo d’Intino, il paradosso dell’autobiografia è 
che si fonda su una realtà extratestuale che comunica quali siano le intenzioni 
dello scrittore al destinatario (ovvero i destinatari – i lettori) a cui l’autobio-
grafo - in modo esplicito o implicito - si rivolge. Sono essi i constituenti dello 
sfondo necessario perché ‘il messaggio’ acquisisca senso e sia interpretato 
correttamente, giocando un ruolo determinante nel dare forma e ‘valore’ al 
testo, considera lo studioso. L’autobiografia in tale prospettiva è considerata 
secondo la sua finalità di comunicazione. D’Intino osserva che la necessità 
dell’autobiografo di chiarire i suoi intenti in forma di premesse, prefazioni 
o altri modi simili, persiste ancora oggi, nonostante nel frattempo sia stata 
acquisita la legittimazione sociale e letteraria dello stesso genere autobio-
grafico. Dunque, si attinge da quello spazio del ’fuori testo’ che paradossal-
mente funge da base del testo stesso. Le autobiografie degli scrittori migranti 
ne sono la conferma. A questo proposito sembra indicativo un brano tratto 
dall’introduzione dell’autobiografia di Ursula Rütter Barzaghi intitolata Un 
bambino piange ancora:

Avevo deciso di mettermi a scrivere quando avevo cominciato a rendermi 
conto che l’AIDS, l’inesorabile, si sarebbe portato via mio figlio. 
Dopo trent’anni di matrimonio, tre figli ormai adulti, mi ero trovata 
improvvisamente a dover affrontare una tragedia famigliare, annunciata 
dall’esito di un semplice esame del sangue. La mia vita di casalinga senza 

31  Ibidem.
32  Barthes 1977.
33  Non per caso gli strumenti di analisi che sono stati scelti per esaminare le autobiografie 

degli scrittori migranti nella tesi da cui questo contributo prende spunto, hanno come base 
teorico-metodologica l’ambito delle scienze linguistiche che pone appunto l’interpreta-
zione come base di ogni pratica sociale. 

34  D’Intino, op.cit.
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frustrazioni si era trasformata in un calvario. E l’idea di un figlio senza 
futuro era diventata un incubo insopportabile.
Per arginare il dolore, avevo preso carta e penna ed ero tornata bambina. 
La motivazione di allora oggi mi pare poco plausibile; di certo non era 
l’unica. Forse era stato un bambino, che molti anni prima piangeva nei 
miei sogni, a guidare la mia mano.35 

Nell’opera citata di Barzaghi, come anche quelle menzionate più avanti, 
sembrano intersecarsi con più di una delle cinque grandi tipologie di moti-
vazioni per la scrittura autobiografica che D’Intino individua: lo stimolo 
esterno (cioè l’incitamento esercitato da parte di una persona vicina, oppure 
una spinta della domanda editoriale); la motivazione apologetica, spesso nata 
da una provocazione dall’esterno mirata verso l’integrità dell’individuo o una 
versione polemica della sua storia; la ricerca dell’identità, la cui necessità è 
spesso segnalata da una crisi interiore dello scrittore; il desiderio di cono-
scenza e testimonianza nel quale emerge la funzione didattica dell’autobio-
grafia e, infine, ma non meno importante, è quell’impulso naturale dell’uomo 
consapevole della sua transitorietà di preservare dall’oblio una parte delle sue 
memorie. Come ben si vede nell’autobiografia di Barzaghi, alla crisi interiore 
causata dalla perdita imminente del figlio si intesse una motivazione psicolo-
gica ancor più profonda che, dal livello personale, si allarga al livello sociale 
come recupero di una parte della memoria con lo scopo di farlo in modo ‘cor-
retto’. Tutto ciò avviene attraverso i suoi ricordi di bambina, figlia di un padre 
ufficiale nazista, vissuti proprio durante la guerra. In questo modo, si realizza 
la componente apologetica dell’autobiografia che incita l’individuo a ristabi-
lire la verità e combattere la ricostruzione parziale o distorta dell’immagine 
propagata dagli altri. Secondo D’Intino, questo tipo di stimolo esterno è di 
carattere polemico e non conduce a una celebrazione dell’individuo in sinto-
nia con gli altri membri di una comunità, mentre invece dà origine per contra-
sto a una risentita identificazione. Nel brano proposto di seguito, si vedono in 
modo sintetico le affermazioni sopraindicate.

Ho provato a ricostruire la mia storia di bambina, cresciuta come tanti altri 
della mia generazione, sotto una cappa di silenzi stesa dagli adulti sulle 
loro colpe. Quella cappa oltre a ostacolare la giustizia, ha reso difficile 
anche la comunicazione tra genitori e figli. Ma attraverso gli inevitabili 
strappi, un bambino si è presentato nel mio sogno e mi ha raccontato tutto. 

35  Barzaghi 2004: 9-10.
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Urlando, ho cercato di cacciarlo dalle mie notti, ma lui era saldamente 
aggrappato alla mia coscienza. E soltanto quando sono stata capace di 
piangere per lui mi ha lasciato in pace. 

Quando ho deciso di scrivere, non pensavo che mio padre sarebbe saltato 
fuori a ogni pagina, tanto da diventare il protagonista del mio racconto. 
Soltanto in seguito, guardando i documentari che la televisione trasmet-
teva in tarda serata sul nazismo, ho deciso di aggiungere alcuni ricordi che 
quattordici anni fa avevo censurato. Così facendo, i sospetti che avevo sol-
levato su di lui si sono aggravati, ma ho il presentimento che la verità sia 
ancora peggiore. Da qualche parte le prove ci sono, ne sono certa, anche 
se non le ho ancora cercate.36

L’autobiografia del camerunense Jean-Paul Pougala intitolata In fuga 
dalle tenebre37, sembra l’esito della confluenza di varie motivazioni scaturite 
durante diversi stadi del suo sviluppo personale, i quali a loro volta coinci-
dono con le singole esperienze migratorie in diversi paesi del mondo, tra cui 
anche Canada e Cina. Comunque, si rivela cruciale il momento dell’“appros-
simarsi della morte”, come lo descrive D’Intino, avvenuto per lo scrittore 
Pougala attraverso un falso risultato delle analisi del sangue richieste dalle 
autorità cinesi a tutti gli stranieri per il visto di soggiorno. Come scrive lo 
stesso Pougala nelle ultime pagine del libro, alla base della decisione di met-
tersi a raccontare la sua esperienza ci sono il risultato delle analisi che confer-
mava l’infezione da virus dell’epatite B in stato avanzatissimo e la successiva 
prognosi da parte del medico sui soli sei mesi di vita rimasti allo scrittore. Il 
risultato, poi, si sarebbe rivelato falso, grazie alla perspicacia di Pougala che 
in quella situazione scopre un sistema di manipolazione attraverso il quale si 
faceva pagare agli stranieri “il racket istituzionale”. Ciò nonostante, il forte 
stimolo alla scrittura è dato dalle riflessioni sul senso della propria vita e su 
quello che dopo la sua morte potrebbe rimanere ai i posteri, i figli in primis, 
suscitate dalla sentenza del medico cinese. 

Ma per i miei figli cosa potevo fare? Il testamento lo fanno i vecchi, io 
avevo solo quarantadue anni. Quale tipo di testamento poteva lasciare 
un uomo alla mia età? Decisi così, proprio in quel momento, di scrivere 
un libro sulla mia vita per i miei figli, perché un giorno, ormai cresciuti, 
apprendessero tutte le peripezie che il loro papà aveva affrontato, e sapes-
sero che non era stato per niente fortunato nella vita, se non per il fatto 
di avere avuto bambini splendidi come loro, ma che, proprio per una sua 

��  ivi: 12-13.
37  Pougala 2007.
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sfortuna, non li avrebbe visti crescere. Cominciai così a scrivere questo 
libro, come testamento per i miei figli. 
Avevo sempre sognato che un giorno avrei raccontato ai miei figli la mia 
storia, perché capissero quanto fosse difficile la vita, per insegnar loro la 
determinazione necessaria a non arrendersi mai, anche quando tutto sem-
bra perduto. Ma, adesso, mi rendevo conto che quel giorno, non sarebbe 
mai arrivato. Solo un libro sarebbe rimasto, come testimonianza fedele 
di parte della mia vita, per loro e per tutti quelli che ne avrebbero tratto 
ispirazione per darsi forza e affrontare a testa alta le numerose difficoltà 
della vita.38 

Nel caso dell’autobiografia della scrittrice albanese Irma Kurti39 si incon-
tra ancora l’elemento metanarrativo segnalato da D’Intino. Nell’introduzione 
e nel capitolo di chiusura intitolato Al posto dell’epilogo, l’autrice fa una 
dichiarazione esplicita sulle circostanze che l’hanno portata alla scrittura e 
alla stesura stessa del testo. Per Kurti si tratta di un insieme di circostanze 
che determineranno la sua decisione di lasciare il paese di nascita, l’Albania, 
e rimanere in Italia, affrontando nello stesso tempo il trauma della perdita di 
sua madre. La perdita della ‘radice’ personificata dalla figura della madre, 
ma anche dal paese in cui è cresciuta, e che abbandona, genera un trauma 
psicologico che l’autrice affronta in modo consapevole tramite la scrittura. La 
dedica speciale che lascia in onore della madre scomparsa di recente dimostra 
come questo stretto legame si manifesti simultaneamente sia come stimolo 
esterno che interno. La ricerca dell’identità è rafforzata da quel senso di spae-
samento riconosciuto in molti racconti letterari e meno dei migranti. Nel caso 
di Irma Kurti, lo spaesamento si realizza su due livelli: personale e sociale. 
Lo sbocco di tutte le sensazioni che attraversano la personalità dell’autrice in 
quel periodo trova luogo in un’autobiografia focalizzata in gran parte proprio 
su quella fase di ‘transito’ che cambia la sua vita. Il titolo dell’autobiografia 
Tra le due rive riflette in modo simbolico quel senso di non-appartenenza, 
che per D’Intino è proprio la radice della motivazione di ‘ricerca di identità’:

Ho sempre rimandato l’inizio di questi appunti, perché mi sentivo sotto la 
pressione di due forze contrarie. Una mi invitava a sedermi, a buttare giù 
al computer anche solo due righe, perché dentro di me avevo tanto da dire. 
«Non posso tenermi tutto dentro» mi ripetevo costantemente, «è come se 
da un momento all’altro dovessi scoppiare, dovessi esplodere, senza poter 
più dire nulla di ciò che vorrei». L’altra, ogni volta che mi accingevo a 

38  ivi: 229-230.
��  Kurti 2011.
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sedermi. Mi tentava a non farlo, distraendomi con mille cose piccole ed 
insignificanti. 
Non mi lasciava, perché, appena iniziavo a scrivere pezzi di ricordi, mi 
frantumavano in mille parti. Non riuscivo più a raccogliere i miei pezzi, 
a trovare me stessa. Volevo evitare la sofferenza! […] Ho cominciato a 
scrivere questi pensieri nell’aprile del 2008. Io amo questo mese perché è 
pieno di ricordi.40

Si riportano anche le frasi conclusive inserite Al posto dell’epilogo, di cui 
una parte è stata citata anche sulla pagina che precede la dedica all’inizio del 
testo, perché emblematiche a proposito della funzione della metanarrazione 
nelle autobiografie. 

Ho cominciato a scrivere questo libro dopo aver perso per sempre una 
parte di me e lo sto terminando all’anniversario di questa perdita. Questo 
libro è per tutti quelli che, come me, vivono ogni giorno con un ampio 
vuoto. Nessun dolore assomiglia all’altro, questo è il mio dolore e serba 
l’immagine della persona cara che non c’è più. […] Questa voce viene dal 
mio profondo ed io ho fatto un patto con il dolore. l’ho reso parte della mia 
quotidianità, del mio risveglio, della mia sonnolenza.41

&RQFOXVLRQL
I brani citati confermano quanto sostenuto da D’Intino sulla crisi che fa 

scattare il meccanismo autobiografico in modo tale che non si possa trovare 
un’autobiografia dove non venga narrato quel momento cruciale della vita 
nel quale l’io passato sembra ‘cedere’ o morire, lasciando così spazio ad una 
nuova identità che sussume gli aspetti della vecchia. Allo stesso modo l’auto-
biografia si realizza anche come registrazione di un processo di maturazione 
basato su un esame retrospettivo della vita passata. “La scrittura diviene dun-
que il luogo di produzione di una «vera» identità che non riesce altrimenti a 
manifestarsi”42.

La rinascita dello scrittore-migrante, ovvero la sua costruzione attraverso 
il testo, è stata osservata alla luce dell’esperienza migratoria come fattore 
determinante e condizionante per l’attività di scrittura. Matvejevic, scrittore 
e migrante lui stesso, riflettendo sulla migrazione, e soprattutto sull’esilio 
come un fenomeno da sempre presente nella letteratura, richiamando poi 
alcuni punti dell’Antico Testamento e scrittori greci antichi, tra cui Plutarco 

40  ivi: 11.
41  ivi: 17
42  D’Intino, op.cit.:71
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in particolare, rammenta che l’esilio accomuna molti grandi personaggi come 
Aristotele e Diogene a tal punto che “se non fossero partiti, non avrebbero 
fatto quello che hanno fatto”43.
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0D]]D�*LXVHSSH��)UDQFR�3LWWDX��������'DOOD�OHWWHUDWXUD�PLJUDQWH�DOOH�OLQJXH�GL�RULJLQH�GHJOL�
immigrati��LQ�©$IIDUL�VRFLDOL�LQWHUQD]LRQDOL�1XRYD�VHULH��,�QXRYL�VFHQDUL�VRFLR�OLQJXLV�
WLFL�LQ�,WDOLD��5LFKLHGHQWL�DVLOR��PLJUDQWL��LQWHUSUHWL�H�QXRYL�VFULWWRULª����������SS��������

0ROO� 1RUD�� ������ 7UD� DXWRELRJUDILVPR� HG� LPSHJQR� HWLFR�� OD� OHWWHUDWXUD� LWDOLDQD� GHOOD�
PLJUD]LRQH�D�YHQW¶DQQL�GDOOD�VXD�QDVFLWD�LQ�©0#JP#��5LYLVWD�,QWHUQD]LRQDOH�GL�6FL�
HQ]H�8PDQH�H�6RFLDOLª�YRO���Q���������

� KWWS���ZZZ�DQDOLVLTXDOLWDWLYD�FRP�PDJPD������DUWLFRORB���KWP�
1LFX�9DOHULD��������,O�VLPEROR�FRPH�WHUDSLD��VFULWWXUD�H�DXWRELRJUDILD�QHOOD�OHWWHUDWXUD�GHOOD�

PLJUD]LRQH�LWDORIRQD�LQ�©(O�*KLEOL���5LYLVWD�GL�/HWWHUDWXUD�GHOOD�0LJUD]LRQHª n.42. 
� KWWS���ZZZ�HO�JKLEOL�RUJ�LO�VLPEROR�FRPH�WHUDSLD��
3H]]DURVVD�)XOYLR��������$OWUL�PRGL�GL�OHJJHUH�LO�PRQGR��'XH�GHFHQQL�GL�VFULWWXUH�XVFLWH�GDOOH�

migrazioni�LQ�3H]]DURVVD�)XOYLR��5RVVLQL�,ODULD��D�FXUD�GL���/HJJHUH�LO�WHVWR�H�LO�PRQGR��
9HQWL�DQQL�GL�VFULWWXUH�GHOOD�PLJUD]LRQH�LQ�,WDOLD��&/8(%��%RORJQD��SS��9,,�;;;,,,�

3RXJDOD�-HDQ�3DXO��������,Q�IXJD�GDOOH�WHQHEUH��7RULQR��(LQDXGL�
9DQYROVHP�6HUJH��������'DJOL�HOHIDQWL�D�QRQQR�'LR��,O�ULQQRYR�GHO�FRGLFH�OLQJXLVWLFR�LWDO-

iano con le scritture migranti�LQ�3H]]DURVVD�)XOYLR��5RVVLQL�,ODULD��D�FXUD�GL���Leggere 
LO�WHVWR�H�LO�PRQGR��9HQW¶DQQL�GL�VFULWWXUH�GHOOD�PLJUD]LRQH�LQ�,WDOLD��&/8(%��%RORJQD��
SS�������

43  Plutarco in Matvejevic, op.cit.: 14. 






