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1. PRE MES SE
Il tema e i sug ge ri men ti pro po sti da Bon net e San gi rar di mi hanno
fatto ve ni re in mente delle con si de ra zio ni su al cu ni testi e mi hanno
in dot to a rin no var mi degli in ter ro ga ti vi che già mi si ag gi ra va no nella
mente ri guar do ad al cu ni di essi. In ten do perciò sot to por vi delle os‐ 
ser va zio ni sul l'o pe ra di Pi ran del lo ed enun cia re un que si to che da
esse di scen de: non pro spet ta re so lu zio ni ma porre do man de. Ma
pren dia mo le mosse da qual che con si de ra zio ne pre li mi na re.
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1.1 Prima pre mes sa

Co sti tu zio nal men te pro ble ma ti co e con flit tua le il rap por to tra padre
e fi glio così come si pre sen ta nella let te ra tu ra mo der na. Tanto che
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uno stu dio for tu na to di al cu ni anni or sono ha fatto ri sa li re l'o ri gi ne
del ro man zo mo der no a un con flit to ori gi na to dal di sco no sci men to
della paternità e dalla ri cer ca d'un nuovo padre da so sti tui re al pro‐ 
prio, a quel lo so cial men te ri co no sciu to ma non ac cet ta to dal fi glio
(Ro bert 1972). Te ma ti ca par ti co lar men te ur gen te in Pi ran del lo, au to re
d'una Fa vo la del fi glio cam bia to, scrit ta per la mu si ca di Gian Fran ce‐ 
sco Ma li pie ro, e la cui com po si zio ne, sog get ta a vari ri pen sa men ti e
vi cis si tu di ni, occupò a lungo lo scrit to re (cfr. D'A mi co 2007). Da que‐ 
sto testo dram ma ti co An drea Ca mil le ri avreb be trat to il ti to lo d'una
bio gra fia del suo con ter ra neo Luigi Pi ran del lo: Bio gra fia del fi glio
cam bia to. Così Ca mil le ri rias su me la vi cen da del dram ma: « una
madre che ha un fi glio de for me si con vin ce che quel lo non sia il suo,
ma che il vero fi glio sia stato ra pi to dalle stre ghe, che hanno la scia to
l'al tro al suo posto. Un gior no ar ri va su una nave un prin ci pe gio va ne
e ma la to, ve nu to a cu rar si al sole del sud. E su bi to la madre si con vin‐ 
ce che il prin ci pe è il suo vero fi glio. Il fi glio stor pio [...], ge lo so, vuole
as sas si na re il prin ci pe senza riu scir ci. In tan to il padre del prin ci pe
muore e il gio va ne viene pro cla ma to re. Ma il prin ci pe rifiuterà di ri‐ 
par ti re per il suo paese. E pro po ne uno scam bio: al suo posto in co ro‐ 
ni no lo stor pio. I mi ni stri ri fiu ta no la pro po sta. [...] la con clu sio ne sarà
quel la vo lu ta dal prin ci pe: sulla nave ve nu ta a pren der lo salirà al
posto suo il buffo, mi se re vo le re da burla » (Ca mil le ri 2000 : 43-45). E
Ca mil le ri ag giun ge: « Forte la fedeltà, nel corso degli anni, dello scrit‐ 
to re e dram ma tur go Pi ran del lo a que sta sto ria po po la re sen ti ta da
bam bi no » (Ca mil le ri 2000  : 45). Sto ria che viene rie vo ca ta alla fine
della sua car rie ra dram ma tur gi ca, nei Gi gan ti della mon ta gna.

Luigi, che in una let te ra si au to de fi ni sce « fi glio del caos » (Ca mil le ri
2000 : 19), passa anche lui at tra ver so un di sco no sci men to del pro prio
padre, un ri co no sci men to della pro pria diversità da lui. Il fatto sca te‐ 
nan te è la sco per ta che il padre tra di sce sua madre con un'al tra
donna. « La re la zio ne non solo of fen de il quat tor di cen ne Luigi, ma
per lui rap pre sen ta la con tro pro va, sem mai ce ne fosse stato bi so gno,
della sua diversità dal padre, uomo ca pa ce anche di "tra di re" » (Ca mil‐ 
le ri 2000  : 90). Nella pro spet ti va de li nea ta da Ca mil le ri la volontà di
ri mar ca re e con fer ma re que sta diversità di vie ne de ci si va per Pi ran‐ 
del lo, e s'in tro met te, ov via men te, nelle sue opere: nel Fu Mat tia Pa‐ 
scal, per esem pio: « la tra sfor ma zio ne di Mat tia Pa scal in Adria no
Meis altro non è che il pro ce di men to, qui op por tu na men te ro man za ‐
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to, della morte del fu Luigi Pi ran del lo e della sua ri na sci ta, fi nal men te,
come Luigi Pi ran del lo, fi glio cam bia to e quin di senza una reale
paternità » (Ca mil le ri 2000  : 171); o « nei tre atti della Ra gio ne degli
altri, in cen tra ti sul rap por to del padre con la cu gi na ex fi dan za ta.
Nella realtà, quel l'e pi so dio era in dis so lu bil men te le ga to a un gesto:
quel lo di Luigi che sputa in fac cia al l'a man te del padre men tre que sti
se ne sta na sco sto die tro una tenda » (Ca mil le ri 2000 : 217-218); o nei
Sei per so nag gi in cerca d'au to re, dove il per so nag gio del Padre ha una
fun zio ne cen tra le: « non c'è dub bio che il punto forte è rap pre sen ta to
dal l'a ve re Luigi ag gan cia to e so spe so il padre nel l'at to d'a ver lo sor pre‐ 
so con l'a man te » (Ca mil le ri 2000 : 220) (e così ab bia mo toc ca to al cu ni
dei più noti suoi ca po la vo ri). « Que sto per so nag gio del Padre nel
quale », com men ta Ca mil le ri, ci tan do Szon di, « "si espri me la verità
più in ti ma di Pi ran del lo" (Szon di), verità resa più forte da una sorta di
com mi stio ne, di osmo si tra l'au to re e il per so nag gio del Padre. Sot‐ 
ter ra nei, pro fon di, esili ca na li che tra spor ta no linfa vi ta le dal l'u no al‐ 
l'al tro, e ren do no dif fi ci le, nel loro in trec ciar si, l'i den ti fi ca zio ne del‐ 
l'ap par te nen za » (Ca mil le ri 2000  : 222). E il di sco no sci men to del
padre gli con di zio na l'in te ra esi sten za. La scel ta della facoltà uni ver si‐ 
ta ria, per esem pio: sce glie Let te re, e non Legge come vo le va suo
padre (cfr. Ca mil le ri 2000 : 114). E, ancor più vi sce ral men te, i rap por ti
in ter ni alla sua fa mi glia: quel li con sua mo glie, pazza ma a cui si man‐ 
tie ne sem pre le ga to, no no stan te una sua « ran co ro sa ostilità » nei
con fron ti di lei: « D'al tra parte, » os ser va sem pre Ca mil le ri, « al lon ta‐ 
nar la sa reb be am met te re la scon fit ta del fi glio cam bia to: egli non
pos sie de che quel la vita che ha vo lu to osti na ta men te crear si e deve
pa tir ne l'im pre vi sto, spa ven to so di sa gio  » (Ca mil le ri 2000  : 203). E
con di zio na anche i rap por ti con suo fi glio Ste fa no: « Finché resterà in
vita, farà in dos sa re la li vrea di alter ego mi no re al fi glio Ste fa no »: così
Ca mil le ri, che su bi to dopo cita Scia scia: « In quie ti, dun que, i loro rap‐ 
por ti: come del resto erano stati, per ra gio ni che si po treb be ro dire
'ma ter ne', quel li di Luigi Pi ran del lo col padre » (Ca mil le ri 2000 : 256).

Que sto sul piano della bio gra fia. Ma, per quan to essa possa es se re in‐ 
te res san te, c'in te res sa so prat tut to l'o pe ra.
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1.2 Se con da pre mes sa
Pi ran del lo, com'è noto, uti liz za i ma te ria li che si trova a por ta ta di
mano. Fi glio della nar ra ti va ot to cen te sca, ne ri pren de te ma ti che e si‐ 
tua zio ni, rie la bo ran do le a modo suo. A pro po si to di uno dei più ce le‐ 
bri dram mi pi ran del lia ni, Il giuo co delle parti, mi è ca pi ta to di evo ca re
come pos si bi le an te ce den te le Il lu sions per dues di Bal zac, cer can do di
mo stra re le coin ci den ze fra le si tua zio ni che in am be due i testi con‐ 
du co no a un duel lo in di fe sa del l'o no re d'una donna spo sa ta e adul te‐ 
ra (Mo ra bi to 2002). E più tardi, ri per cor ren do l'Anna Ka re ni na di Tol‐ 
stoj, mi è parso di scor ge re delle coin ci den ze si gni fi ca ti ve con lo stes‐
so dram ma (Mo ra bi to 2004). Non vo glio es se re ca te go ri co nelle mie
de du zio ni. Già a pro po si to del rap por to con Bal zac ho ma ni fe sta to se
non pro prio delle ri ser ve al me no delle li mi ta zio ni: « Rap por to in ter te‐ 
stua le di ret to, al lo ra? Fi lia zio ne di Pi ran del lo da Bal zac? [...] credo che
l'i po te si sia dif fi ci le da ac cre di ta re. Ma anche in que sto caso la coin ci‐ 
den za è si gni fi ca ti va. Una si tua zio ne i cui ter mi ni sono quel li tra di zio‐ 
na li. Ma poi uno scar to, una di scra sia che con du ce al ri bal ta men to
della si tua zio ne e ad un esito com ple ta men te inat te so » (Mo ra bi to
2002 : 715). Fra l'al tro as sie me a Bal zac m'era ve nu to da evo ca re uno
scrit to re caro a Pi ran del lo: Verga, il Verga del l'i ni zio di Eros. A si gni fi‐ 
ca re che, se pure non di scen de va di ret ta men te da que gli au to ri, Pi‐ 
ran del lo al me no a loro era le ga to da un as so da to rap por to di pa ren te‐ 
la. E la sua opera « s'in qua dra in un com ples so te ma ti co dif fu so nella
let te ra tu ra im me dia ta men te pre ce den te. Ma, come è suo co stu me,
Pi ran del lo nel ri pren de re quei temi tira la corda fino a tra sci nar li a
con se guen ze estre me » (Mo ra bi to 2002 : 711).

5

Rap por to di pa ren te la che la posteriorità cro no lo gi ca di Pi ran del lo in‐ 
dur reb be a de li nea re come rap por to di di scen den za. Ma se si vuol
par la re di rap por to in ter te stua le di ret to, da in di vi duo a in di vi duo, al‐ 
lo ra le cose di ven ta no meno ovvie e meno fa ci li da di mo stra re. Men‐ 
tre il di scor so di ven ta più age vo le se ci si muove su un piano di
interdiscorsività (per adot ta re la ter mi no lo gia di Segre), d'un rap por to
co sti tui to dalla con di vi sio ne di temi e di at teg gia men ti che sono dif‐
fu si e non com por ta no ne ces sa ria men te un con tat to di ret to fra due
testi.
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Per Pi ran del lo po treb be es se re il caso del le ga me che si può ri scon‐ 
tra re fra Diana e la Tuda e il Bal zac dello Chef d'oeu vre in con nu (Mo‐ 
ra bi to 2002) o di quel lo, già se gna la to da Croce (che chia ma in causa
anche il dram ma di Ibsen Quan do noi morti ci de stia mo) con una no‐ 
vel la di Edgar Allan Poe, Il ri trat to ovale. Anche qui, nella vi cen da del
ri trat to che quan to più si per fe zio na tanto più di vita leva alla mo del‐ 
la, può es se re vista una ma ni fe sta zio ne di quel con flit to in sa na bi le tra
vita e forma che co sti tui sce il tema cen tra le del dram ma pi ran del lia‐ 
no.

7

Caso del tutto di ver so quel lo della di scen den za as so da ta d'un altro
dram ma di Pi ran del lo, l'En ri co IV, da un testo sto rio gra fi co, di cir co‐ 
la zio ne piut to sto ampia ma estra neo alla di men sio ne della let te ra tu ra:
la Sto ria degli Stati me dioe va li nel l'Oc ci den te da Car lo ma gno fino a
Mas si mi lia no del te de sco Hans Prutz, sesto vo lu me di una Sto ria uni‐ 
ver sa le in di cian no ve vo lu mi di ret ta da Wi lhelm Onc ken, pub bli ca to in
ita lia no nel 1899 (cfr. Gedda 1993). I ri scon tri te stua li sono tal men te
pun tua li e ampi e nu me ro si da at te sta re con cer tez za il rap por to di‐ 
ret to. Al tro ve ho cer ca to di mo stra re come il testo non sia stato uti‐ 
liz za to da Pi ran del lo so la men te per for ni re il décor del l'a zio ne, ma
anche per coo pe ra re alla co stru zio ne del ca rat te re cen tra le del dram‐ 
ma, quel lo del se di cen te En ri co IV (Mo ra bi to 1993). Resta co mun que il
fatto che l'o pe ra di Prutz non sug ge ri sce mo ti vi né offre spun ti al l'in‐ 
trec cio o mo du li espres si vi, ma pare piu to sto for ni re degli iner ti ma‐ 
te ria li di co stru zio ne. Un po' come quei fram men ti di edi fi ci an ti chi
in se ri ti in muri più re cen ti; se non che i fram men ti sto rio gra fi ci in se‐ 
ri ti nell'En ri co IV ri sul ta no meno ri co no sci bi li, per la loro vi ci nan za
cro no lo gi ca al testo e per l'o pe ra di as si mi la zio ne (o di dis si mu la zio‐ 
ne?) com piu ta da Pi ran del lo. Qua lo ra ci si chie da, al lo ra, se que sto
rap por to in ter te stua le as so da to è rap por to di fi lia zio ne, rie sce dif fi ci‐ 
le ri spon de re af fer ma ti va men te.
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2. DATI

2.1 Primo dato

Non mi ri sul ta che Poe sia stato uno degli au to ri pre fe ri ti di Pi ran del‐ 
lo, anche se Do me ni co Vit to ri ni, ri fe ren do i pro pri col lo qui avuti con
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lui a New York nel 1935, ri cor da come egli ne abbia par la to «  con
gran de am mi ra zio ne » (Pi ran del lo 2006 : 1413).

Fra le no vel le di Pi ran del lo, nel vo lu me in ti to la to Scial le nero, ce n'è
una, piut to sto lunga (una qua ran ti na di pa gi ne in Pi ran del lo 1993b),
in ti to la ta Il « fumo » (del 1904), che per un trat to par ti co la re del l'in‐ 
trec cio ri cor da da vi ci no un rac con to di Poe, Gli as sas si nii della rue
Mor gue. Un epi so dio cen tra le del rac con to è quel lo della morte di don
Fi lip pi no Ci ce ro. Don Mat tia Scala, pic co lo pro prie ta rio ter rie ro, ha in
pro get to di ac qui sta re il ter re no del suo con fi nan te, don Fi lip pi no Ci‐ 
ce ro, e in tan to però gli ha pre sta to ri pe tu ta men te dei soldi, per farlo
sen ti re ob bli ga to a ce de re a lui il po de re, quan do lo venderà. Di fatto
don Fi lip pi no, sca po lo e senza figli, è re stio a pri var si della sua
proprietà perché vuole man te ne re la pro pria in di pen den za, e con
difficoltà si è in dot to a pro met te re di ven de re, ma solo dopo la morte
di una scim mia, Tita, da lui molto amata come ani ma le di com pa gnia
e che si tro ve reb be a di sa gio nel chiu so d'un ap par ta men to cit ta di no.
Una mat ti na don Mat tia si ac cor ge che la casa di don Fi lip pi no, con‐ 
tra ria men te al so li to, resta chiu sa fino a tardi. Chia ma e non ot tie ne
ri spo sta. Si pre oc cu pa; si ri vol ge a dei la vo ran ti che si tro va no lì vi ci‐ 
no, chie de se sanno qual co sa di don Fi lip pi no e ne ot tie ne ri spo ste
ne ga ti ve: quel la mat ti na nes su no l'ha visto. Sem pre più in ap pren sio‐ 
ne, aiu ta to da que gli altri rompe il vetro d'una fi ne stra, entra in casa e
trova uno spet ta co lo rac ca pric cian te: « Don Fi lip pi no gia ce va sul letto
col capo ro ve scia to in die tro, af fon da to nel guan cia le, come per uno
sti ra men to spa smo di co, e mo stra va la gola squar cia ta e san gui nan te:
te ne va an co ra al za te le mani, quel le ma ni ne che non gli pa re va no
nem me no, or ren de ora a ve de re, così scom po sta men te ir ri gi di te e li‐ 
vi de ». E nella stes sa stan za tro va no la scim mia Tita: « – Guar da te! –
gridò al lo ra lo Scala. – San gue... Ha le mani... il petto in san gui na ti...
essa lo ha uc ci so! » (Pi ran del lo 1993b : 68-69).

10

Non è che un ele men to, sep pur im por tan te, della co stru zio ne nar ra‐ 
ti va. Il nu cleo del l'in trec cio è rap pre sen ta to dalla vi cen da di don Mat‐ 
tia, un tempo ricco, poi man da to in ro vi na dalla disonestà di Dima
Chia ren za, un gio va ne or fa no da lui be ne fi ca to e as so cia to nei suoi
af fa ri ma che ha ap pro fit ta to della pro pria po si zio ne per de ru bar lo a
man salva. Ri ti ra to si in cam pa gna, don Mat tia ha re si sti to alle pres sio‐ 
ni delle im pre se mi ne ra rie, che avreb be ro vo lu to ac qui sta re il suo
ter re no, ricco di zolfo. Ma dopo la morte di don Fi lip pi no viene alla
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luce che il suo erede è in de bi ta to pro prio con Dima Chia ren za e che il
ter re no di don Fi lip pi no è stato dato come ga ran zia del de bi to, sicché
ades so è de sti na to a ca de re nelle sue mani. Osti na to, Dima ri fiu ta di
ven der lo a don Mat tia, e que sti al lo ra, esa spe ra to, pren de una de ci‐ 
sio ne ra di ca le: cederà la pro pria terra alle società mi ne ra rie, di modo
che le esa la zio ni pe sti len zia li dello zolfo pro dot te dalle mi nie re ren‐ 
de ran no in breve tempo arida la cam pa gna sua e quel la dei suoi vi ci ni,
primo fra tutti il Chia ren za.

Come si vede, la morte di don Fi lip pi no non è che un ele men to della
trama; e non è im por tan te dal punto di vista del l'in trec cio il modo in
cui egli muore, ma il fatto che muoia. Pure quel modo col pi sce per la
sua singolarità. Ed ap pa re più che pro ba bi le una pre ci sa re mi ni scen za
del rac con to di Poe, nel quale un san gui no so caso di omi ci dio viene
ri sol to dalla per spi ca cia di Au gu ste Dupin: è stato un orang- utang
sfug gi to al suo pa dro ne che si è in tro dot to dalla fi ne stra in una casa,
dove ha mas sa cra to una gio vi net ta e sua madre, e poi si è dato alla
fuga, ri chiu den do die tro di sé la fi ne stra, sì da la scia re gli in ve sti ga to‐ 
ri da van ti a un caso ap pa ren te men te in so lu bi le: chiu sa la fi ne stra,
ser ra ta dal l'in ter no la porta, come po te va es se re en tra to l'as sas si no?

12

La cor ri spon den za tra le due sto rie delle scim mie omi ci de è evi den te.
Anche se, di ver sa men te che in Pi ran del lo, in Poe tutto il mec ca ni smo
nar ra ti vo ruota at tor no al l'o mi ci dio com mes so dalla scim mia. Quel lo
che in Poe è il perno della nar ra zio ne in Pi ran del lo di ven ta ma te ria le
co strut ti vo che con cor re alla strut tu ra zio ne del l'e di fi cio nar ra ti vo ma
non ne co sti tui sce il cen tro.

13

2.2 Se con do dato

Cer ta men te scon ta to è il rap por to in trin se co di Pi ran del lo con il con‐ 
ter ra neo Gio van ni Verga, con quel lo scrit to re di cose (cfr. Pi ran del lo
2006 : 1418) di cui sot to li nea la dialettalità: « dia let ta le è il Verga. Dia‐ 
let ta le, sì, ma come è pro prio che si sia dia let ta li in una na zio ne che
vive della varia vita e dun que del vario lin guag gio delle sue molte re‐ 
gio ni [...] E non è di fet to degli scrit to ri ita lia ni, né povertà, ma anzi
pre gio e ric chez za per la loro let te ra tu ra, se essi crea no nella lin gua la
re gio ne » (Pi ran del lo 2006 : 1422). Dialettalità che, in que sta ac ce zio‐ 
ne, lo stes so Pi ran del lo con di vi de va, per esem pio in rac con ti come Il
« fumo », di am bien ta zio ne si ci lia na, con più spe ci fi co ri fe ri men to alla
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zona di Agri gen to. Ma un'al tra no vel la della rac col ta La ral le gra ta, in‐ 
ti to la ta I tre pen sie ri dellasbiob bi na (del 1905), ci ri ve la un rap por to
più sot ter ra neo tra i due scrit to ri. La sto ria nar ra ta da Pi ran del lo è
sem pli ce: Cle men ti na, una ra gaz za ra chi ti ca e col fi si co de for ma to
passa il tempo a la vo ra re pres so la fi ne stra: « La vo ra da mane a sera,
con gen ti lez za e mae stria, di sca to let te e sac chet ti ni per nozze e per
na sci te » (Pi ran del lo 1993a : 72); si ac cor ge che dalla casa di fron te un
ra gaz zo la guar da, dando segno d'es ser si in va ghi to di lei; ma quan do
ne parla a sua so rel la Lau ret ta viene a sa pe re che si trat ta d'un gio va‐ 
ne « im paz zi to da circa un anno per la morte della fi dan za ta » (Pi ran‐ 
del lo 1993a : 76). La no vel la è breve (circa sei pa gi ne nel l'e di zio ne Se‐ 
di ta) e per al cu ni aspet ti fa pen sa re a una no vel la in clu sa in Per le vie
di Verga: Il ca na ri no del n. 15. Anche Malia, la pro ta go ni sta ver ghia na,
è ra chi ti ca e, non po ten do si muo ve re, tra scor re le pro prie gior na te
alla fi ne stra, e pure lei la vo ra: « fa ce va anche della trina, e un gio va‐ 
net to della stam pe ria lì di con tro, al veder sem pre die tro i vetri quel
vi set to, che era de li ca to e con delle pèsche az zur re sotto gli occhi, se
n'era come si dice ina mo ra to » (Verga : 22). Anche Malia ha una so rel‐ 
la, Gilda, che la vo ra pres so una sarta: pro prio come Lau ret ta, la so rel‐ 
la della sbiob bi na, che « la vo ra da mo di sta » (Pi ran del lo 1993a : 72); e
l'una e l'al tra sono sane e at traen ti. Cle men ti na im ma gi na fra sé il
pro ba bi le in con tro di Lau ret ta con un fi dan za to: « Come si co no sce‐ 
ran no? Per via, forse. Egli la guarderà, la seguirà; poi, qual che sera la
fermerà. E che si di ran no?  » (Pi ran del lo 1993°  : 73). Una si tua zio ne
come quel la che ci pro spet ta Verga, quan do ci mo stra Gilda tor na re a
casa pro prio col Car li ni, il gio va not to che va gheg gia va Malia alla fi ne‐ 
stra: « Ma poi lo vide che ac com pa gna va la Gilda, passo passo, te nen‐ 
do le mani nelle ta sche, e si fer ma ro no an co ra a chiac chie ra re sulla
porta  » (Verga 2003  : 23). Ed anche a pro po si to del suo gio va not to
Cle men ti na si dice che forse non è a lei che sono di ret te le sue at ten‐ 
zio ni: « Forse avrà se gui to Lau ret ta per via; avrà sa pu to che lei abita
qua, di rim pet to a lui...  » (Pi ran del lo 1993a  : 74). Equi vo co plau si bi le,
dato che lei « so mi glia ve ra men te un po' alla so rel la  » (Pi ran del lo
1993a : 74); come agli occhi del Car li ni « la Malia so mi glia va a sua so‐
rel la » (Verga 2003 : 24); e più sotto lo ri ba di sce: « so mi glia va tutta a
sua so rel la » (Verga 2003 : 26). Pro prio la so mi glian za con la so rel la fà
sì che una volta, bril lo, il gio va not to si spin ga a ba cia re Malia, che «
non gridò: ma si mise a tre ma re come una fo glia » (Verga 2003 : 26);
così come Cle men ti na resta « tutta tre man te, con gli occhi sbar ra ti »
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quan do il suo 'cor teg gia to re', in preda alla fol lia « le tende le brac cia,
le invia baci » (Pi ran del lo 1993a : 75).

Lo svi lup po com ples si vo dei due rac con ti, no no stan te que sti ele men ti
in co mu ne, è ben dif fe ren te. In Verga sotto gli occhi di Malia dap pri‐ 
ma nasce un'in te sa e un fi dan za men to fra il Car li ni e Gilda, che poi fi‐ 
ni sce per le ir re quie tu di ni e le am bi zio ni della ra gaz za, la quale se ne
va di casa, ab ban do nan do fi dan za to e fa mi glia; e nel fi na le si as si ste
alla morte di Malia. L'in ten to del l'au to re di Per le vie è di pre sen ta re
un am bien te cit ta di no, so cial men te basso, con le sue sof fe ren ze e le
sue meschinità; un qua dro che deve fare da pen dant alle rap pre sen ta‐ 
zio ni della vita ru ra le e pae sa na: in que sto con te sto va in se ri ta la sin‐ 
go la no vel la. In ten to do cu men ta rio estra neo al rac con to di Pi ran del lo,
che va letto in ve ce alla luce del suo umo ri smo: una si tua zio ne che
non può non ap pa ri re pa ra dos sa le ai suoi stes si pro ta go ni sti e che
solo nella fol lia trova una spie ga zio ne.
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Fran ca men te non so se e quan to Pi ran del lo al mo men to di scri ve re la
sua no vel la aves se pre sen te quel la di Verga. Cer ta men te co mun que
do ve va co no scer la ed essa do ve va agire al me no su una sua me mo ria
in con sa pe vo le. Nella quale ipo te si si trat te reb be di un caso
d'intediscorsività: temi che si af fer ma no come pro pri d'un am bien te
cul tu ra le, d'una spe ci fi ca tra di zio ne, che af fio ra no con modalità va‐ 
ria bi li in testi dif fe ren ti. I temi che è stato pos si bi le rin trac cia re in
am be due le no vel le sug ge ri sco no, al di là delle dif fe ren ze, il ri co no‐ 
sci men to d'un ter ri to rio co mu ne di ap par te nen za, su cui si pos so no
svi lup pa re pro ble ma ti che che, no no stan te le di ver gen ze e le so lu zio ni
di va ri ca te, sono in qual che mi su ra con di vi se. (Del resto un'e ven tua le
man ca ta con sa pe vo lez za del rap por to con un testo pre ce den te non
esclu de una fi lia zio ne: si hanno i padri che si hanno, non quel li che si
scel go no).
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2.3 Terzo dato

Se da un lato Pi ran del lo può ta ce re pro pri rap por ti con an te ce den ti
vi ci ni, dal l'al tro at tra ver so trac ce dis se mi na te nel suo per cor so let te‐ 
ra rio sem bra voler sug ge ri re una sim pa te ti ca cor ri spon den za con un
au to re cro no lo gi ca men te e geo gra fi ca men te ben più lon ta no.
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« Mi cre de vo, sul serio, de sti na to a di ven ta re nien te meno che lo Sha‐ 
ke spea re d'I ta lia » (Pi ran del lo 2006 : 146): è Pi ran del lo che in un ar ti‐ 
co lo del 1896 ri fe ri sce delle pa ro le di Ca pua na. Am be due Luigi, am be‐ 
due si ci lia ni, viene da chie der si quan to l'uno, il più gio va ne dica del‐ 
l'al tro quel lo che pensa di sé e che non vuole di chia ra re di ret ta men te,
ma ga ri perché vuole che siano altri, il suo pub bli co, a ri co no scer lo.
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In Pi ran del lo l'a mo re e la con sue tu di ne sha ke spea ria ni ven go no da
lon ta no. Una espli ci ta zio ne pub bli ca è co sti tui ta nel 1898 dalla fon da‐ 
zio ne con Italo Carlo Balbo e Ugo Fle res del set ti ma na le let te ra rio
Ariel, il cui ti to lo fa di ret to ri fe ri men to a un per so nag gio sha ke spea‐ 
ria no, Ariel ap pun to, lo spi ri to del l'a ria che nella Tem pe sta sta al ser‐ 
vi zio del mago Pro spe ro. La sug ge stio ne sha ke spea ria na era tor na ta
più volte a eser ci ta re i pro pri in flus si nella car rie ra del dram ma tur go
Pi ran del lo. Forse non pla teal men te, con quei per so nag gi che in dos sa‐ 
va no abiti bor ghe si no ve cen te schi; ma in certi ti to li si può co glie re un
ri fe ri men to ad al cu ni ti to li di Sha ke spea re. Così se la cor ri spon den za
fra il Sogno d'una notte di mezza esta te (A Mid sum mer Night's Dream)
e il pi ran del lia no Sogno (ma forse no) è trop po ge ne ri co, gio ca to sul ri‐ 
man do alla di men sio ne oni ri ca, altre volte il ri fe ri men to ap pa re più
ri co no sci bi le, anche se pur sem pre vago: così è tra Twel fth Night, or
What You Will e Come tu mi vuoi, fra All's Well That Ends Well e Tutto
per bene, fra As You Like It e Così è (se vi pare). Men tre l'identità del ti‐ 
to lo tra Henry IV e l'En ri co IV era tale da co strin ge re Pi ran del lo a
cam bia re il pro prio quan do il dram ma do ve va es se re pre sen ta to a un
pub bli co di lin gua in gle se: « Ad En ri co IV ho do vu to cam bia re il ti to lo
e in ti to lar lo The Li ving Mask: La ma sche ra che vive. E sa pe te perché?
Perché tutti cre de va no che l'En ri co IV fosse quel lo di Sha ke spea re
che ormai è no tis si mo. In Ame ri ca non si vede nel tea tro il nome del‐ 
l'au to re, ma quel li del l'im pre sa rio e degli at to ri. L'au to re scom pa re.
Per me è stata fatta un'ec ce zio ne. I ma ni fe sti, le réclames lu mi no se,
gli an nun ci dei gior na li no mi na va no il mio im pre sa rio e anche me »:
così di chia ra va in un'in ter vi sta del 1924 (Pi ran del lo 2006 : 1230). I due
testi si con fon do no, e la le va tu ra dei due au to ri do vreb be es se re la
stes sa; am be due fi gu ra no allo stes so ti to lo sui car tel lo ni. Forse tutto
ciò non è molto: ma forse è ab ba stan za per chie der si se, più o meno
con sa pe vol men te, Pi ran del lo vo les se isti tui re un pa ral le li smo tra la
pro pria car rie ra di dram ma tur go e quel la di colui che viene uni ver sal‐ 
men te ri co no sciu to come il mas si mo au to re del tea tro mo der no.
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Negli ul ti mi gior ni della sua vita Pi ran del lo la vo ra va a quei Gi gan ti
della mon ta gna che non sa reb be riu sci to a por ta re a ter mi ne, e che
per certi aspet ti ri chia ma no alla me mo ria uno degli ul ti mi dram mi di
Sha ke spea re: La tem pe sta. In Pi ran del lo come in Sha ke spea re un am‐ 
bien te se pa ra to dal mondo: l'i so la in can ta ta nel se con do, la villa detta
La Sca lo gna, po po la ta di sogni e di magie, nel primo. L'una go ver na ta
da Pro spe ro con le sue arti ma gi che, l'al tra dal mago Co tro ne; e abi ta‐ 
te am be due da es se ri de for mi e de gra da ti, come il Ca li ba no sha ke‐ 
spea ria no o gli sca lo gna ti pi ran del lia ni: po po la te da « abi tan ti della
terra non umani, [...] spi ri ti della na tu ra, di tutti i ge ne ri, che vi vo no in
mezzo a noi, in vi si bi li, nelle rocce, nei bo schi, nel l'a ria, nel l'ac qua, nel
fuoco » (Pi ran del lo 2007 : 903): così Pi ran del lo. Mondi in cui i fan ta‐ 
smi e i sogni hanno una cor po sa realtà: « cre dia mo alla realtà dei fan‐ 
ta smi più che a quel la dei corpi  », dice Co tro ne (Pi ran del lo 2007 :
903), che poco prima ha anche detto: « i sogni, a no stra in sa pu ta, vi‐ 
vo no fuori di noi, per come ci rie sce di farli, in coe ren ti. Ci vo glio no i
poeti per dar coe ren za ai sogni » (Pi ran del lo 2007 : 900). E nel quar to
atto della Tem pe sta c'è una ce le bre bat tu ta di Pro spe ro: « Noi siamo
della stes sa so stan za di cui son fatti i sogni, e la no stra breve vita è
cir con da ta da un sonno » (Sha ke spea re 1956 : 1056; «We are such
stuff As dreams are made on, and our lit tle life Is roun ded with a
sleep», Sha ke spea re 1986 : 1335). Nella villa di Co tro ne ar ri va a eser ci‐ 
ta re la pro pria arte una com pa gnia di at to ri, che ri cor da i guit ti che si
pre sen ta no al ca stel lo di El si no re nell'Am le to, e il testo che essa do‐ 
vreb be met te re in scena è La fa vo la del fi glio cam bia to: quel testo in
cui Ca mil le ri, come ab bia mo visto, ha se gna la to uno dei punti fo ca li
del l'i ti ne ra rio psi co lo gi co di Pi ran del lo. Gli esiti dei due dram mi sa‐ 
ran no di ver gen ti: ri so lu zio ne fe li ce nella Tem pe sta, tra gi ca nei Gi gan ti
della mon ta gna, con la morte di Ilse di la nia ta sulla scena dagli spet ta‐ 
to ri (quasi una ri vi si ta zio ne del mito di Orfeo), a ma ni fe sta re an co ra
una volta l'insanabilità di quel con flit to fra arte e vita che at tra ver sa
l'o pe ra pi ran del lia na. Ma che lui, Pi ran del lo, negli ul ti mi gior ni della
sua vita la vo ri a un dram ma in cui è ri co no sci bi le l'eco sha ke spea ria na
potrà es se re con si de ra to si gni fi ca ti vo.
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3. DO MAN DA
Se e con quale o con quali di que sti au to ri:22

- Poe23

- Verga24

- Sha ke spea re25

in trat tie ne Pi ran del lo un rap por to di fi lia zio ne?26
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Italiano
Con sta ta ti pre li mi nar men te da un lato il dif fi ci le rap por to che nella sua vi‐ 
cen da bio gra fi ca Pi ran del lo ebbe con suo padre e dal l'al tro la sua con sue tu‐ 
di ne di rie la bo ra re ma te ria li de sun ti dalla nar ra ti va ot to cen te sca, si passa ad
esa mi na re il rap por to fra due sue no vel le e due testi, l'uno di Poe e l'al tro di
Verga. Si ri le va inol tre la sug ge stio ne eser ci ta ta su Pi ran del lo dalla fi gu ra di
Sha ke spea re, per con clu de re chie den do si se e in quale dei casi pro po sti si
con fi gu ri un rap por to di fi lia zio ne.

Français
On constate d’un côté la re la tion dif fi cile que Pi ran del lo en tre te nait sur le
plan bio gra phique avec son père, d’un autre côté sa ten dance à éla bo rer les
ma té riaux four nis par la tra di tion nar ra tive du XIX  siècle. On passe en suite
à exa mi ner le rap port entre deux de ses nou velles et deux textes, l’un de
E.A. Poe, l’autre de G. Verga. On évoque éga le ment la sug ges tion que semble
exer cer sur Pi ran del lo l’image de Sha kes peare. On s’in ter roge, pour ter mi‐ 
ner, sur l’op por tu ni té de dé fi nir en termes de fi lia tion l’un ou l’en semble des
cas étu diés.
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