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L'INTERVISTA. «Decameron»: il sesso stilizzato di Boccaccio e quello «primitivo» del regista-scrittore. Parla Asor Rosa 

• Si ss d ie il rapporto cntico Ira 
Alberto Asor Rosa, uno dei noslri 
maggiori iialianisti. e I'opeia lette-
rarla di Pier Paolo Pasolini e s(alo 
piuttosto burrascoso. Si sa d ie 
Asm Rosa e cullore di Boccaccio, 
Alkira pravlamo a rimescolare le 
carte. 

Sacondo M quale rapporto h> 
t w c o m t n Boccaccto • 0 P M O -
IMdMMtt? 

// deeameron e parte di una Trilo-
Kia d i e comprende anche / rac-
'.onli di Canterbury d i Chaucer e 
LP mille e una notte, Andrebbe 
dunque visto net quadra dl un piii 
toinplesso rapporto dl Pasolini 
con la nanativita antica, da quel la 
araba a quella europea del Tie-
cento. Si tratta di tie raccolte di 
novella originariamenle costituite 
0 successivamente immaginate 
come racconfi detti otalmente, 
d i e Pasolini trascrtve cinemalo-
gralicamenle inserendoli in una 
cornice particolare: nel caso- del 
Decameron, e la rappresentazione 
dl un Giotto, impersonanio da <ul 
medesimo. affrescanie a Napoli. 

U pare feUee quaeta lettura, 
one acoomaaa M narratore at* 
rmm* che M w l Brandt af-
fceeeooel wo tempo? 

Non so se felice rtspetto al model-
lo boccacclano. ma mi pare irrile-
vante. Certamente si tratta di un 
attacco eslremamente pasolinia-
no. Non solo perche Pasolini met-
le in prlmo piano propria la sua 
laccia. ma anche perch* I'idea di 
una relatione tra il grande dclo 
piltorico e narrative (estimoniata 
da Ha presenza (islca e parlanie 
del grande artista fa parte del suo 
cotredoculturale. 

tmctm I noconu eat af team la 
Trttott* henna I t IBM •oemtaa« 
ml eaw dtl DMHwnm • dan 
dal gluipo a) aoMe dona* e Ire 
HevaftL per tfuolra aH* peete 
oMuti MI aaevMa davettrfano a 
rac«ntattl wart w a n t alglw-
no. Quale rapporto « t tra la lor-
ma aovomuca a M lavata lette-
raria« •ainlMtatuadiaMlT 

1 motM deirinteresse dl Pasolini 
[ier questl materiflli narrativi sono 
molteplici. Credo che sia stalo al-
Iratlo innanzitutto dalla riseoperta 
di una forma narrative brew e dal 
deslderio di riprodurla cinemato-
Hmficametitc. 

Ma la TMatla nan a p i * V M M al 
F iM lMpoe ta ohealaarratem? 

Mo. non lo credo. Ciedo piuttosto 
i>he Pasolini fosse iiiteressato a 
renderc con un mezzo espressivo 
diverso, il cinema, (telle sitiiazione 
f ho si prcsentavano ab origineco-
me •elemcntari- e primitive, Travo 
i Ke la lettura pasoliniaiia del De-
rumerun - lo si capisce da alcune 
traseriakini - Indulga al primitive; 
il suo Boccaccio p >naturale>, me-
fio elaborate e pill dlrettaniente 
enrnale e sessuate dell'originale. 
Con grandtssima InteUigenza criti
cs. Pasolini lira via lacorteccia re-
torica, depurando ta prosa ampla, 
(luonle e relortcamcnle attegglata 
del Boccacck) tome se tirasse via 
una |>elhcola da slaccare. Per an-
dare all'essenza della rappresen-
lazlone boccacclanu. 

AauaH <lraacrtilonl> al fMriaca, 
hpar t tH lam? 

Pcnso alia novella di Andreuccio 
dn Perugia dl cui,«) non sbaglio, e 
protagonista Davoli: I'ingenuo e 
IOZZU mcrcante dl cavalll. iliBdoi-
to<< con la faccla pioletaria di Mi-
netiti che narta roivwnesco, e un 
buon esompio di qncllo d ie Inten-
devodlrc, 
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La vWeocawetta 
IHMHCOIS 
domaniconlUnrta 
Domain can l l lnRa s u e II 
•Dwanwran- di PterPsMo Pswanl, 
uWnta vMaacanstt* d t i d a u M 
KaNanl (dal 9 HHambm mote la 
t w i t •anwriean*), Oliato iwl 
I S T l l i n m pranda HplnilonB 
•M lamon l i n facintta dl novella dl 
Gknannl Doeeacds. P n o M 
ricodnitoee una torta dl antototfa 
dalvadUpldlnDvallaolie 
ctMnpoagano I'optia a la ambtante 
la una Napoli me*oma l» T e im i» 
Waal* par riportan la atmmfare dl 
un'anttcatoHwnuapofwIarand 
controntt da) aauo. Con II 
.Dacamafon». PasolH Inaucurava 
una Wlogla con (> quata 
compatl«i« H confomlnno moral* 
a la Mpreulona aaaaaala daBa 
uck i ta , tnttando la materia con 
uno atlle valMtammtB fadle e 
popolara. Katra la itoriadal 
•Dacamaroai- i l cola cwnunqiw un 
paMlmlinio dl fondo d ie nggata 
VappafaozacMou, 

Pasolini, opera al naturale 
llsesso ietterariamente siilizzaio di Boccaccio e la primitivi-
ta della leltura «geniale» latta da Pasolini. La sacralita del 
cotpo dalle immagini del "Decameron* alia cupa dissolu-
zione di «Sal6-Sade» e del romanzo postumo, «Petrolio». 
Parla Alberto Asor Rosa. «Tulla I'opera di Pasolini compor-
taunariletturacritica pervalorizzarectocherestaedede-
slinalo a ingrandirsi e cio che non soprawive, come i ro-
manzi romani, perche troppocontiiigentemente storico». 

ANHAMAPJ I * 0UADAOMI 

Procadendo pet dWer«n» Ira I 
due arttoU, ekca la primttMta 
n*M* rapprotantaifono do) sas-
ao, non e ' i In Boccaccio un ver-
aante tra vkgotetta -matand-
co., dtnre II leaso h slmboMmto 
a i t a par qualcoa'attro, che Inve-
oa In Pasolini non c'« mar? 

lo non trovo affalto Boccacciu 
parla di sesso nel SCIIMI pitl sLrctlo 
d l elfelLualc del lermine. Uno ck'-
gli aspelii della sua rivoluiione 
cullurale c letteratia t propiio 
I'immersione nel -ipswi: il che av-
vabra la simpalia di Pnsolini per 
Etoccaccio e de^T avcre [LKJIIOCOI-

CHE TEMPO FA 

pilo la sua lanlasia. La macmsco-
pKn centrallFa del sirsso nel sislc-
tna esistenziate e di idee dei due 
,-irtisli. pin d ie (iivideili li accomii-
»a. DopodicheBoccaccbcompK' 
la sua sublitna?ione dal jmnio di 
vista shlistico e formale: aml ie la 
piCt elementare delle rappresenta-
^ioLii scssuaLi {peresempro quella 
ili Alibech e Roraita, the imparo« 
ineliere il diavnlo in nmlemo) di-
^ n l a degna della piu alta consi-
derazjone letteraria. Menire Paso
lini primilivizza lapproccio al ses
so e kj presents atlraverso le facce 
dei suoi contadini e del soltopro-

Iciaii contemporanei. approprian-
dosi genialmente di un aspetto 
ciru^inaiiodelteslo-

A differanzlare I due aambra aa-
sero, paid, la sacral Ha dal corpo 
propria di Pasolini * non dl Boc
caccio. 

L i sacrjlita doi corpo fa pane del
la ppmitiviizazione di cui pariavo: 
qui ijiocano non solo le diffeienie 
ciillurah (sarebbe stalo assai stra-
no d ie Boccaccio concepisse una 
noeione di sacralita del corpo) 
ma anchs 1^ diveisit^ di meu i 
e*pressivi Tra un nudo letlerarb e 
un nudo cinematograflco c e una 
belladilteienza, 

La sacraWa del cotpo i praaen-
te andie letterarianwnte in Pa
solini, a tuttavla aegue una para
bola con esHI assa* dlvenl da 
quaIN della Trlloeia. II PaaoMnl* 
Sali e dl Patrollo, H suo roaianio 
postumo, i cartamente un altfo. 
Aoche da quests panto III viata. 

Non c e dubhio. L'esperienza del
la Trilogia e legata a un periodo 
niolto felice della vila di Pasolini. 
conliassegnalo dal senso motto 
posilivo del corpo e del sesso che 

quesli tie film emanatio, Poi lutto 
si f venulo confondendo e oscu-
rando. Basia pensare a Salo-Saile 
per tendersi conto dell evoluzione 
del mito del corpo in senso auto-
distruttivo. Ep|nire. anche in Sato-
S i * gli unici elementi positivi so
no legati alia rapresentazione del
la corporeita, C'e un momento del 
lilm in cui uno dei giovani armola-
tosi nella milizia viene scoperlo 
menire fa i'amore con una seivel-
ta nera e ucciso con lei sul posto. 
Ecco. la loro dignity sta in quel 
rapixHto sessuale, le loro nudi l i 
appaiate prima di essere uccisi so
no una delle poche rappiesenta-
zioni positive del film Ma un ra-
gionameulo del genere si polreb-
be fare anche a proposilo di Pelro-
lio. 

Ki«hos*nso? 
Mi rifensco, ad esempio, alia lun-
ga delirante nolle in cui i l perso-
naggio d i e parla imma^ma di es-
sere una donna possedma da una 
veiilma di giovani su un prato di 
lierilena. In quel lungo capitoto, 
Ietterariamente slraordinario, la 
dispeia?ione dell'iierazione e del

la violenza non 6 separabile da un 
residuo di felicita carnale. L'ulti-
mo. ma ancora perduianie. 

Da quetto punto dl vista aflora 
c'i coerenia tra II Pasolini lette-
rMoaHreglsta. 

Assolulamenle si. Pasolini ha det-
to con il cinema cio che era diffici
le esprimere a paiole- ma si tratta 
di un amphamento del suo home 
espiessivo. noil di un secondo bi
ll ano 

Tainando a la Trilogia, non ha 
I'knprassione che prtsentl rati, 
fonature un poldeokglcha, che 
oggl appaiono delate? 

Questo riguaida i'inlera opera di 
Pasolini. La riletlum compona ne-
cessarismenlo un'operazione cri-
tica su tuiti i suoi libti e tLittr i suoi 
versi, peiche in Pasolini c'e molto 
diconlingentementestonco. Etut-
lavia questo aspetto non awolge 
la sua opera come un involucro 
soflocante1 bisogna saper discer-
iicre quello che cade da quello 
che resla Non lullo Pasolini ede-
slinalo a sopiawivere. ma quello 
che soprawive ingrandisce nel 
tempo 

Facciamo qualcha eaaaiplo dl 
grantnuza e dl caductta. 

Sulla caducita noil ho dubbi: i to-
marai romani. Ragazii di vita e 
Una win utolenla Mentre novo as-
solutamente destinato a durare ii 
rapporto passionate che Pasolini 
intratteneva con la vita. Ainudo 
mio, una parte de Le ceneu' di 
Gromsd e non poche iiagine di 
Petroiio 

SI M che II u o rapporto crlKeo 
con PasMai non a ttato del ptu 
facHL mantra a nM» i l suo amo-
re par Boccaccio, tnanrtablle, in-
somrna, H ghidlilo tu l connubio 
traldue. 

Boccacio e un autore di tale rrc-
chezza che conscnte molteplici e 
addiriltura conlraddittorle leituiv. 
Come in Dante o in Cervantes, in 
Bocaccio c'e tutlo1 e una delle vet-
le dell'inleipretazione polimorfa 
della vita umana Quella di I'asoli-
ni e una lettura ailisticameiilc ten-
denziosa, ma certamente non for-
zata sul piano stonco. E come se 
lo avesse popolarizzalo e piimin-
\izzato. npoitandolo al suo ainbi-
tod'ispirazioneideflle. 

mm 
SERENO VARIABLE 

Il CeniTO na^konaie di meteofoiogia e climaio-
iogia aeromuiicacomurtlca la previsioni a bre
ve sceden;aayn »a)»a 

&ITUA7I0NE: <tal FLord^uropa continual ad al-
lluite sul nosTro pae&e ana ireddactie mantle-
ne la colonnina dl mereuno su valon Jnlariorl 
alia medie del pericxlo. La perturbazione, che 
ala Fnreressando lu regionl ceriirali 3dr.aticF.a e 
mQrrdionali. r\e^» noUe raggilinger3 la Grecia 
Un slira area nuvclasa. In proas imifa deNarco 
afpmo, si sia rnuovendo verso il aeltore nord-
or cental a 
TEMPO PREVISTO: aulla regioni meridional 
aumenio della nuvolosildcon isolate piecipila-
zlonl, t ende rs al mlglioramenio daila strata 
Mutu indugeranno sul cielo deila Puglia a della 
Basilicala, Sul' arco alpmo. sul Trenlino-Allo 
Adige. Su! friuli-Venezia GiuMa. sul Venelo, 
sulla RoiriaQnfl e aulia Mafche nuvotoso con 
piogge. si prevenje un peggioramunio del lem-
po carellerizzato <la lemporah. II PiemanTe, la 
Ugmia e ia uomberdia avrannp general men le 
cielo poco nuvoioso con uenii di lohen sulia Pa
rana. Addensamenli nuvolosi saranno presen-
li a I mail I no su Toscana, Lazio ed Umbri. previ-
file seniarHe nel corso della giorr>afa e delta 
nubiCumuHlorrnhSUi rilieul appennmlci 
TEMPERATliRA:sen;avariazioniairiLievo 
VEHTI: deboll ita ouesl a nord-ovesl con nnfor-
21 da maesiraie aulia Sardegna Dana aeraia 
rafliche da nortJ-esi smfa Ucjuna e sulle Venu
l e 
MARI: mosai 

TEMMRATI 

Bolzano 

VerOriB 

Triesl^ 

Vens^ra 

Milsno 

To. mo 

ClJJiBO 

Ganova 

Bologna 

FivQnze 

plsa 

Ancona 

Periigta 

Pescara 

T E M P I I U T 

Arr4tsr'Jani 

Atefie 

Berlino 

Brunei let 

Coponaghao 

HeKinhi 
U isMna 

W W I M I T M J A 

e 22 

8 21 

12 19 

11 31 

10 Z4 
9 21 

i i i e 

15 2J 

io i t 

11 22 

i o 2a 

12 20 

10 1? 

13 21 

UMUL 
13 

33 

10 

12 

9 

10 

6 

11 

tH 

31 

16 

IS 

20 

1 / 

38 

L'Aquila 

noma Ur&e 

Roma Pluroic 

Campobasso 

Ban 

Napoli 

Potema 

S M Leuca 

Bsggpoc. 

Massing 

PalarniQ 

Catania 

Algnero 

Caol ia ' i 

M T 1 R O 

Londia 

MadnQ 

Mosca 

Nlzza 

Par^gi 

Sloccolrra 

Varsav^a 

Vienna 

9 

13 

13 

6 

15 

1$ 

I I 

15 

19 

31 

20 

If i 

15 

15 

13 

13 

15 

1 ! 

10 

3 

13 

11 

i ; 

23 

24 

14 

ZU 

24 

IB 

™ 
26 

25 

30 

21 

27 

20 

32 

24 

28 

19 

15 

IE 

15 

fflraiyk 
TarWe dl Bbbonamento 

Ital ia Amiudlif S I ' IUL^ IH IL ' 
Tni imen i jntz.edH L J001HMI i. i*H)1«H) 
I jruuuen ' imz. ttJH L 3G5ulHI L iSU<>lJl) 
7 nii i i ieu M.'II?;I mi^ edn l_ : ^ > ihlrt 1. i ^ 4 ^ H 
" numtn V ; I U . I ini^.edji l-2^i«ili>i> L H^liNUi 

Egtero Aiiiui-Jlc Sein^iut i? 
7nun.en L7HOIKH) L :19SIHKI 
G numen 1- fiflEi OIHJ L X.runHl 

I 'd shtxHi^r^k vvrsjmei i i i . j j j l 1 1 p. N 4SS3̂ hJ*L> iMeiinu? .i 
VAnniSpA ^ iade iDuTMace lh . 25 13 WIK7 Rnnia opimit ; 
[»eKJi le heiler JzjuriL ilnl Pds 

TtfUfe aktMUcltorte 
AhvKl ( i i l l i l ^ - ^ h 

1'obi.nî rn.Uî  rpiMk' L SiHWJfi ^Urin.. r Nhirin 1. l^n inn 

l-liie'Jrj | - | I . I B iHTsticnlt* L 4 811IHXHJ I, ^IHOK"! 
l-llh-xlEJI |'(1.-W ••" l,lK:irLll.• \. 3 6ttrllLll> | Ji i l-H.hl 

Miia;|-rF>ll^|lt^ l " W 1. /flUNW .Mi.llCrrPtlf rUlfM ^ W 1- lUHiKIT 
H&lH r̂m.iL 1 *ILH""L rrnnnz: l^gu Cukf?^ A^H'.̂ p|«lli f*i\.\D i. 7jiH"i I f U i 
LUtiHKq' AikOtulii NKiiikBflP| 7;ili I'onWfi* Lulmt li ' lrti hiiikrinn>l "iHirH 

(iilhi-v^iti.in.1 lift l.a [KIMUJIHIIHInnjM îiiJi--M \1 I'llBULtflTASL^ 
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Diretfore rasponsablle Glu&Qppe F Manns! la 

feciiz al n 22 del 2201-94 ra^isirD siampa del Inbun&ie dl Roma 
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