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In fi ni ti di se gni di se gna la pa gi‐ 
na scrit ta den tro il con te ni to re
di pa ro le, il let to re. Non di se gni
so la men te, giacché il libro è
una mappa, la pian ta di un ca‐ 
sa le, un pa laz zo, un ca stel lo,
una re gio ne, una pa tria. Co de‐ 
sta pian ta non ha segni inu ti li,
o neu tri, e le la cu ne, gli iati
sono non meno es sen zia li dei
luo ghi dove si edi fi ca.
Gior gio Man ga nel li, Pi noc chio :
un libro pa ral le lo, p. 11.

Le il lu stra zio ni con cui Lo ren zo Mat tot ti (Bre scia, 1954) ac com pa gna
la sto ria del bu rat ti no più fa mo so della let te ra tu ra ita lia na, ri pub bli‐ 
ca ta da Ei nau di nel 2008 nella pre sti gio sa col la na « I mil len ni », co sti‐
tui sco no l’en ne si ma ri vi si ta zio ne di que sta fiaba che, in car nan do – se‐ 
con do la ca si sti ca de fi ni ta da Italo Cal vi no nel fa mo so ar ti co lo del 1981
« Perché leg ge re i clas si ci » – «  l’in con scio col let ti vo o in di vi dua le »
(Cal vi no, 1991  �13), sa reb be di ve nu ta anch’essa un clas si co, in quan to
go dreb be di una pe ren ne attualità in virtù della sua forza me mo ria le.
Un libro to ta le o ta li sma no, una se mio sfe ra di lin guag gi che, come si
evin ce dalla bi blio gra fia in calce al no stro stu dio, la cri ti ca più re cen‐ 
te, in con ve gni in ter na zio na li o mo stre, ha messo in luce gra zie ad ap‐ 
proc ci in ter di sci pli na ri, e con cui ogni ar ti sta pla sti co, ita lia no e stra‐ 
nie ro, si è con fron ta to sin dalle prime pub bli ca zio ni in vo lu me alla
fine del XIX se co lo. Tra ri du zio ni per l’in fan zia, adat ta men ti ci ne ma‐ 
to gra fi ci – car toons o film –, il lu stra zio ni e com men ti pa ral le li (Man‐ 
ga nel li, 1977), le av ven tu re di Pi noc chio in cre men ta no il dia lo go tra le
di ver se espres sio ni ar ti sti che, in una let tu ra che si con fi gu ra ogni
volta come una rein ven zio ne per via di oriz zon ti per cet ti vi sem pre
nuovi. Tale ri let tu ra con sen te all’ar ti sta di de fi ni re se stes so in rap‐ 
por to o in con tra sto col testo col lo dia no, pro muo ven do una sorta di
ana li si in te rio re, resa pos si bi le dal viag gio ini zia ti co che il bu rat ti no
im po ne anche al let to re che cerca in esso aspet ti ine di ti.

1

La pluralità di sensi rac chiu si nelle av ven tu re di Pi noc chio spie ga il
co stan te con fron to gra fi co che Lo ren zo Mat tot ti con du ce con esse
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dal 1990, anno in cui la casa edi tri ce pa ri gi na Albin Mi chel pub bli ca
nella col la na «  Jeu nes se  » il rac con to con le sue prime il lu stra zio ni.
Mat tot ti segna con quest’ul ti me non solo l’ini zio in Fran cia della sua
attività d’il lu stra to re di libri per ra gaz zi, ma so prat tut to una svol ta
im por tan te nel suo per cor so di di se gna to re di album di fu met ti che
l’hanno im po sto già dagli anni Ot tan ta sulla scena in ter na zio na le : in
primo luogo Il Si gnor Spar ta co (1982), in cui evol ve dall’in fluen za ame‐ 
ri ca na un der ground verso una fi gu ra zio ne più pit to ri ca per l’uso di
pa stel li e trat ti di ma ti ta gru mo si ed espres sio ni sti ci  ; in se con do
luogo Fuo chi (1984), in cui il di se gno ed il co lo re di ven ta no vet to ri di
nar ra zio ne. La scel ta sti mo lan te di ri di se gna re al cu ni gran di clas si ci
lo ha por ta to nel 2009 ad il lu stra re nel con tem po per le edi zio ni Seuil
Le Cor beau (The Raven) di Edgar Allan Poe adat ta to da Lou Reed, e per
Gal li mard « Jeu nes se » Han sel et Gre tel dei fra tel li Grimm.

L’edi zio ne fran ce se di Pi noc chio pub bli ca ta da Albin Mi chel, all’ori gi‐ 
ne di tale per cor so, viene ri pre sa in Ita lia da Riz zo li Mi la no Libri
(1991), da Fab bri Edi to ri (2001) e in fi ne da Ei nau di nella ver sio ne 2008,
che co sti tui sce uno dei due ri fe ri men ti bi blio gra fi ci del no stro cor‐ 
pus. Tut ta via, il la vo ro di il lu stra zio ne del testo di Col lo di con ti nua
fino al 2012, quan do le edi zio ni pa ri gi ne Hélium ri pro pon go no, nella
tra du zio ne di Ni co las Ca zel les, le av ven tu re di Pi noc chio il lu stra te da
Lo ren zo Mat tot ti, che ai di se gni ed ai pa stel li delle edi zio ni pre ce den‐ 
ti, com pre sa quel la ei nau dia na, ag giun ge altri schiz zi e pit tu re crea ti
per l’oc ca sio ne. In altre pa ro le, dal 1990 al 2012, Mat tot ti com pie un
la vo ro in ces san te di scavo delle virtualità espres si ve e mi ti che della
fiaba at tra ver so schiz zi, di se gni, pa stel li, ma ni fe sti, prove d’au to re,
ab boz zi in bian co e nero o a co lo ri. Que sto ma te ria le è stato espo sto
in oc ca sio ne di una mo stra or ga niz za ta al Tea tro Po li tea ma di Pog gi‐ 
bon si dal 10 apri le al 23 mag gio 2010. Cu ra ta da Maria Pe ro si no (Le
pa ro le e i gior ni, 2010), la mo stra ha reso pos si bi le una per ce zio ne
glo ba liz zan te del corpo a corpo di Mat tot ti con un uni ver so im ma gi‐ 
na rio che con di vi de molti aspet ti della sua este ti ca e della sua poe ti‐ 
ca, e mette a nudo i sensi che ogni tec ni ca espe ri ta dall’ar ti sta ac qui‐ 
sta nell’ad den trar si nelle pie ghe del testo col lo dia no. Come per Man‐ 
ga nel li, che nel 1977 pub bli ca la sem pre at tua le e av vol gen te lettura- 
commento della fiaba, si po treb be par la re anche per Mat tot ti di un
« libro pa ral le lo » ven ten na le, che ha la fun zio ne spe cu la re di far riaf‐ 
fio ra re sen to ri ed espe rien ze au to bio gra fi che nonché di far dia lo ga re,
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met ten do le in una pro spet ti va cri ti ca, le di ver se scuo le ar ti sti che
dell’Eu ro pa tra Ot to cen to e No ve cen to. Un Pi noc chio ri scrit to per
dire le an go sce ma anche le me ra vi glie del bu rat ti no nella sua sco per‐ 
ta delle spa ven to se oscurità del mondo. E anche un modo per ri di se‐ 
gna re, da parte di Mat tot ti stes so, il pro prio per cor so crea ti vo : de fi‐ 
ni te dallo stes so come un work in pro gress, le il lu stra zio ni che cor re‐ 
da no il vo lu me ei nau dia no sve le ran no, come ve dre mo, il suo la bo ra‐ 
to rio for ma le, un’of fi ci na le cui in nu me re vo li prove hanno la na tu ra di
«  tac cui no di un viag gio pi ca re sco » (Le pa ro le e i gior ni, 2010), una
sorta di de po si to/ca no vac cio in cui si sono se di men ta te le pas sio ni
na sco ste dell’ar ti sta.

Tut ta via, il la vo ro sulle il lu stra zio ni rea liz za te da Mat tot ti pre sup po ne
la riat ti va zio ne del prin ci pio me to do lo gi co che re go la la dia let ti ca tra
testo e im ma gi ni. I di se gni e le ta vo le co lo ra te rac col te nel vo lu me del
2008 vanno forse in te si, se con do l’in ter pre ta zio ne che Da nie le Bar‐ 
bie ri pro po ne nella sua ri let tu ra delle « in ven zio ni poe ti che di Lo ren‐ 
zo Mat tot ti », come « estra po la zio ni nar ra ti ve di mo men ti di una sto‐ 
ria  » (Bar bie ri, 2002  : 113) che, pur con di zio nan do le, le fa esi ste re  ?
Nien te fiaba, dun que nien te il lu stra zio ni di Mat tot ti ? Si tratterà piut‐ 
to sto, di stac can do ci da tale de ter mi ni smo se gni co, di ve ri fi ca re l’ipo‐ 
te si se con do cui le il lu stra zio ni non do vran no es se re ri dot te alla fun‐ 
zio ne pa ras si ta ria di pura glos sa a mar gi ne del testo ver ba le, sem pli ce
ri scrit tu ra vi si va se con do media di ver si da quel lo ver ba le, ma do vran‐ 
no sol le ci ta re ri sor se er me neu ti che che, met ten do l’ac cen to sulla
peculiarità co mu ni ca ti va in trin se ca all’arte pla sti ca, dica la per ce zio‐ 
ne della realtà (anche quel la nar ra ti va e im ma gi ni fi ca delle av ven tu re
di Pi noc chio) at tra ver so la se mio ti ca dei segni gra fi ci posti da Mat tot‐ 
ti sulla pa gi na, e l’or ga niz za zio ne ar chi tet to ni ca che le im ma gi ni co‐ 
strui sco no nel gioco spe cu la re col testo.

4

Per ar ric chi re que sta messa a punto me to do lo gi ca, oc cor re ci ta re
l’altro tas sel lo del cor pus di que sto stu dio. La rie di zio ne ei nau dia na
delle av ven tu re di Pi noc chio nel 2008 è se gui ta dal film d’ani ma zio ne
Pi noc chio rea liz za to da Enzo d’Alò (Na po li, 1953), già sce neg gia to re e
re gi sta di altri due car toons di suc ces so: La frec cia az zur ra (1996),
trat to dall’opera di Gian ni Ro da ri, e La gab bia nel la e il gatto (1998)
trat to dal rac con to omo ni mo di Luis Sepúlveda. Il Pi noc chio, con le
mu si che di Lucio Dalla, è stato pro dot to da Co me ta film e di stri bui to
in Ita lia da Lucky Red (si veda il sito del film : www.pi noc chio.it). Pre‐
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sen ta to alla Mo stra in ter na zio na le del ci ne ma di Ve ne zia nel set tem‐ 
bre 2012 e usci to in Fran cia nel feb bra io 2013, esso porta a com pi‐ 
men to un la vo ro di ri cer ca pla sti ca du ra to tre di ci anni. La parte gra fi‐ 
ca del car toon è rea liz za ta da Mat tot ti, che ha do vu to na tu ral men te
tener conto della fluidità co lo ri sti ca e so la re con cui d’Alò ha tra dot to,
in lin guag gio ci ne ma to gra fi co, la sua per ce zio ne delle av ven tu re del
bu rat ti no. Non po ten do per ra gio ni di tempo stu dia re in que sta sede
il film, met te re mo a con fron to i di se gni e i pa stel li del vo lu me ei nau‐ 
dia no del 2008 con le ma gni fi che pit tu re di Mat tot ti, trat te dai fo to‐ 
gram mi del film di d’Alò, ri pro dot te nel vo lu me Pi noc chio pub bli ca to
dalla Riz zo li nel 2012. Il testo del Pi noc chio co sti tui sce una ri scrit tu ra,
da parte di Enzo d’Alò, della sce neg gia tu ra ela bo ra ta in ori gi ne a
quat tro mani con Um ber to Ma ri no (D’Alò, 2012). Le ta vo le che cor re‐ 
da no il vo lu me, straor di na rie per la loro bel lez za com po si ti va e cro‐ 
ma ti ca, non sono il frut to della scel ta di Mat tot ti ma della Riz zo li che,
con il nuovo testo del re gi sta, ha vo lu to pro por re un ap proc cio nuovo
delle di sav ven tu re di Pi noc chio.

Av ver tia mo che nel dia lo go tra testo e im ma gi ni esclu dia mo, per ra‐ 
gio ni di spa zio te stua le, non solo la sto ri ciz za zio ne delle nu me ro se il‐ 
lu stra zio ni cui ha dato adito il bu rat ti no col lo dia no, ma anche il pa ral‐ 
le li smo tra le nu me ro se so lu zio ni ar ti sti che espe ri te. Ci con cen tria mo
così sui due più re cen ti espe ri men ti il lu stra ti vi della fa vo la. Il ri cor so
a mezzi espres si vi di ver si, e la presa in conto di una ri ce zio ne più
larga da parte del pub bli co ci ne fi lo, spiegherà forse la di ver sa im po‐ 
sta zio ne gra fi ca da parte di Lo ren zo Mat tot ti e la let tu ra più av vin‐ 
cen te men te po si ti va pro po sta da Enzo d’Alò.

6

1. Volti, sguar di, espres sio ni di ‐
nan zi all’or ri bi le sco per ta del
mondo

1.1. Il mondo oscu ro del primo Pi noc chio

Il vo lu me ei nau dia no pre sen ta una dop pia ar chi tet tu ra : quel la ver ba‐ 
le le ga ta alla suc ces sio ne dei tren ta sei ca pi to li della sto ria pre ce du ti
cia scu no da un in ci pit rias sun ti vo  ; quel la fi gu ra ti va in ca sto na ta in
essi da Mat tot ti se con do una pro spet ti va ese ge ti ca spe cu la re.
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Le il lu stra zio ni sono strut tu ra te se con do un dop pio li vel lo. Quat tro
qua der ni di otto pa gi ne cia scu no con ta vo le a co lo ri scan di sco no in
modo ir re go la re il vo lu me  : un primo qua der no con den sa, nel bel
mezzo del ca pi to lo IV, le av ven tu re del bu rat ti no in quel lo che co mu‐ 
ne men te viene chia ma to il Pi noc chio I, cioè la parte che Col lo di
pubblicò nel « Gior na le per i bam bi ni » di Fer di nan do Mar ti ni tra il 7
lu glio e il 27 ot to bre 1881. La sto ria ter mi na va nel ca pi to lo XV con
l’im pic ca gio ne di Pi noc chio da parte degli as sas si ni (il Gatto e la
Volpe), che vo le va no ru bar gli i cin que zec chi ni d’oro of fer ti gli da
Man gia fo co. Altri tre qua der ni di il lu stra zio ni a pa stel li co lo ra ti si di‐ 
spie ga no lungo il Pi noc chio II, cioè la parte che com pren de i ca pi to li
XVI- XXXVI, che Col lo di do vet te ag giun ge re per ri spon de re alla pro‐ 
te sta dei suoi pic co li let to ri che ri fiu ta va no di veder mo ri re il loro
eroe. Tra il 26 feb bra io e il primo giu gno 1882 e, dopo un’altra in ter ru‐ 
zio ne, il 25 gen na io 1883 (Pez zi ni, 2002 : 8, 31), l’au to re pub bli ca in fat ti
altre av ven tu re, nelle quali Pi noc chio re di vi vo su bi sce suc ces si ve me‐ 
ta mor fo si fino alla tra sfor ma zio ne fi na le in bam bi no. Di spo sti alla fine
del ca pi to lo XXII, il se con do qua der no, nel mezzo del ca pi to lo XXVII,
il terzo, e alla fine del ca pi to lo XXXII, il quar to, i quat tro qua der ni con
le loro pit tu re in stau ra no una co stan te dia let ti ca (ver ba le e vi si va) col
testo, ma so prat tut to im pon go no un an di ri vie ni espres si vo con l’altro
spa zio il lu stra ti vo del vo lu me  : quel lo com po sto da schiz zi, ab boz zi,
prove d’au to re a ma ti ta nera o in chio stro di china che, in se ri ti ‘den tro’
il tes su to ver ba le dei ca pi to li, crea no con quest’ul ti mi un gioco in fra‐ 
te stua le eu ri sti co in base alla ri let tu ra ope ra ta da Mat tot ti.

8

Ri man dan do alla se con da parte di que sto stu dio l’ana li si delle ta vo le
co lo ra te a pa stel li che met te re mo a con fron to con quel le rea liz za te
per il film di d’Alò, ci sof fer mia mo ora sui di se gni in fra te stua li, cer‐ 
can do di in di vi dua re le gran di pro spet ti ve gra fi che e la loro se man ti‐ 
ca.

9

Una vi sio ne d’in sie me dei di se gni in bian co e nero, ot te nu ti con una
ma ti ta dai trat ti forti e pe san ti o con l’in chio stro di china, ri ve la se‐ 
con do Emi lio Varrà – che, in aper tu ra del vo lu me ei nau dia no ri por ta
un’in ter vi sta a Mat tot ti, fon da men ta le per i ri sul ta ti este ti ci in essa
enu clea ti –, « la ten sio ne espres sio ni sti ca e la pre di le zio ne per la de‐ 
for ma zio ne » (Col lo di, 2008 : XX VIII), poiché a que sto li vel lo Mat tot ti
sem bra più pre oc cu pa to dalla de fi ni zio ne fi si ca dei pro ta go ni sti della
sto ria che dal trat teg gio dell’ar chi tet tu ra pae sag gi sti ca. Se è vero che
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gli studi di ar chi tet tu ra com piu ti a Ve ne zia gli fanno pren de re co‐ 
scien za dell’im por tan za dello spa zio per rac con ta re una sto ria (Ci‐ 
ment, Mer cier, 2003  : 47), è vero altresì che l’at ten zio ne ai trat ti
espres si vi, fi si ci, di un per so nag gio co sti tui sce l’aspet to pre ci puo
della pra ti ca ar ti sti ca di Mat tot ti. Sia in In ci den ti (1978) che in Fuo chi,
egli co strui sce una sto ria a par ti re dalle im ma gi ni (Ci ment, Mer cier,
2003 : 49), se guen do la lo gi ca più del segno gra fi co la scia to sulla pa‐ 
gi na che della sto ria da il lu stra re, come nel caso di Pi noc chio. Il
segno, il co lo re di ven ta no stru men ti per ca ri ca re di senso le sue crea‐ 
zio ni, per dire i si len zi o il ter ro re at tra ver so le espres sio ni dei volti, il
tutto in una pro spet ti va me ta fi si ca. Se il fu met to ob bli ga alla nar ra‐ 
zio ne, l’il lu stra zio ne, ricca com’è di «  ri cer che este ti che e gra fi che »
(Ci ment, Mer cier, 2003  : 54), con sen te, se con do quan to i due cri ti ci
evin co no da una con ver sa zio ne con l’ar ti sta, una mag gio re libertà
nella co stru zio ne di una sto ria. Così, gra zie alla sola forza delle im ma‐ 
gi ni de con te stua liz za te, Mat tot ti per se gue nel ‘suo’ Pi noc chio la sfida
di far sen ti re le paure, le me ra vi glie e le se du zio ni del mondo quali
sono vis su te dal bu rat ti no.

In tor no a lui si ani ma no altri per so nag gi che l’ar ti sta di se gna a mano a
mano che ap pa io no nella die ge si. Così Ma stro Ci lie gia e Gep pet to
sono colti nel loro stu po re di fron te al tron co di legno vi ven te. Ma
tra la scian do su bi to que sti due padri, Mat tot ti si con cen tra, a par ti re
dal ca pi to lo III, in un corpo a corpo col bu rat ti no, il quale, straor di na‐ 
rio nella sua identità ver ba le, lo è anche nella resa gra fi ca. Senza
tener conto dell’evo lu zio ne nar ra ti va, l’il lu stra to re dice la sua os ses‐ 
sio ne per que sta crea tu ra ec ce zio na le at tra ver so il trat teg gio osti na to
dei con tor ni fi si ci, e del volto in par ti co la re. Così fino al ca pi to lo VIII
si as si ste ad una per si sten te rap pre sen ta zio ne della fe no me no lo gia fi‐ 
si ca di Pi noc chio (fig. 1  : p. 23). La sua brut tez za, i suoi mo vi men ti
sgra zia ti, il suo adat tar si al mondo sono sug ge ri ti dai con tor ni ac cen‐ 
tua ti dalla ma ti ta. Con i suoi trat teg gi ri pe tu ti, Mat tot ti tra du ce la
difficoltà della crea zio ne gra fi ca cor ri spon den te al lavorìo scrit to rio
com piu to da Col lo di. Tali prove d’au to re con sen ti ran no più tardi di
far vi ve re al bu rat ti no le si tua zio ni più im ba raz zan ti, per esem pio il
primo in con tro con la Volpe che, con la sua curva in va den za fi si ca per
se dur lo, obbligherà il corpo li gneo ad un’elasticità che metterà alla
prova l’arte pla sti ca di Mat tot ti. Gli in nu me re vo li schiz zi sulla fisicità
di Pi noc chio si com pe ne tra no con la pa gi na scrit ta, la ob bli ga no a

11



Pinocchio nelle riscritture artistiche di Lorenzo Mattotti e Enzo d’Alò

Licence CC BY 4.0

Fig. 1.

© Edi zio ni Ei nau di

forme ti po gra fi che de strut tu ra te. I di se gni sem bra no al lo ra usci re,
for zan do lo, dal fo glio bian co, in te ra gi re con esso anche quan do non
c’è cor ri spon den za con l’epi so dio nar ra to.

Nella spe ri men ta zio ne se gni ca del corpo ec ce zio na le di Pi noc chio,
Mat tot ti te sti mo nia la sua os ses sio ne per la resa gra fi ca dei corpi. In
uno stu dio dal ti to lo sug ge sti vo, «  Mat tot ti  : corps et gra phes  »,
Thier ry Groen steen ri co no sce il forte sin cre ti smo dell’arte mat tot tia‐ 
na (Groen steen, 2003 : 58), nella quale ri vi vo no al cu ne delle mag gio ri
ten den ze pit to ri che eu ro pee tra Ot to cen to e No ve cen to. Frut to di ri‐ 
scrit tu re sa pien ti, la ma rio net ta di ven ta, nella sua fe no me no lo gia
física, un esem pio di intertestualità pla sti ca, so prat tut to nell’epi so dio
in cui essa si guar da i nuovi piedi ri co strui ti da Gep pet to dopo l’in ci‐ 
den te del fuoco (fig. 2 : p. 46). Mat tot ti riat tua liz za le cro no fo to gra fie
in cui Étienne Jules Marey e Ead weard Muy brid ge spe ri men ta no alla
fine dell’Ot to cen to il di na mi smo si mul ta neo ri pre so poi dai fu tu ri sti :
si pensi alle due opere del 1913 di Anton Giu lio Bra ga glia, la Fo to di na‐ 
mi ca o a La sber la (Hul ten, 1986 : 136-137).

12
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Fig. 2.
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Mal gra do il pro ces so di simultaneità di na mi ca cui Mat tot ti lo sot to‐ 
po ne, il bu rat ti no resta per tutto il Pi noc chio I un es se re che la
legnosità on to lo gi ca rende re frat ta rio a qua lun que cam bia men to e al
quale im pe di sce di pro gre di re, ren den do così ine lut ta bi le la sua
morte per im pic ca gio ne nel ca pi to lo XV (Pez zi ni, 2002 : 8-9). Mat tot ti
sem bra co no sce re le let tu re cri ti che sul testo col lo dia no se con do cui
«  la corsa alla ro vi na » (Pez zi ni, 2002 : 8) sa reb be da rap por tar si alla
sua in trin se ca es sen za di bu rat ti no in cor reg gi bi le che può « solo con‐ 
ti nua re a ri bel lar si o può mo ri re » (Gar ro ni, 1975 : 68). I trat ti di stin ti vi
dell’ipseità, cioè dell’ir ri nun cia bi le es sen za dell’es se re (Ricœur, 1990),
non sa reb be ro mo di fi ca bi li in Pi noc chio, mal gra do la sua disponibilità
alle in nu me re vo li me ta mor fo si e alla varietà di si tua zio ni nar ra ti ve. A
que sto pro po si to, Paul Ricœur di stin gue ipséité et mêmeté, cioè la
parte fissa e quel la resa mo bi le dalle vi cen de cui il rac con to espo ne
un per so nag gio.
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Gli schiz zi che oc cu pa no i ca pi to li ini zia li della fiaba evi den zia no un
pro get to gra fi co mi ran te non solo a de nar ra ti viz za re l’il lu stra zio ne, a
es sen zia liz za re i trat ti per co glie re l’umanità del bu rat ti no mal gra do
la sua na tu ra li gnea, ma so pra tut to a « met te re il corpo umano in rap‐ 
pre sen ta zio ne » (Groen steen, 2003  : 58). Le il lu stra zio ni in ter ro ga no
le virtualità delle forme per far ve de re l’uni ver so in fe ri co e or ro ro so
che Pi noc chio sco pre nel suo er ra re. Ri fiu tan do il flus so che di lui reb‐ 
be in modo na tu ra li sti co gli epi so di del testo col lo dia no, Mat tot ti si
con cen tra su epi fa nie rese pos si bi li da per so nag gi sim bo li ci e an tro‐ 
po mor fi quali il Gatto, la Volpe, Man gia fo co, il Pe sca to re verde,
l’Omino di burro e in fi ne il Pesce- cane. Evi tan do il rea li smo mi me ti co
a fa vo re di scene che, pur nella loro in ter mit ten za, as si cu ra no una
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let tu ra coe ren te della fiaba, Mat tot ti mira alla pre gnan za di un mondo
la cui per ce zio ne gra fi ca è ca ri ca di soggettività in te rio riz za ta (Svdl,
2012). Rap pre sen ta, con di vi den do li gra fi ca men te, il do lo re e lo stra‐ 
nia men to di Pi noc chio a con tat to con una realtà fatta di mo stri da ad‐ 
do me sti ca re. Oscil lan do tra rap pre sen ta zio ne fi gu ra ti va e astra zio ne
gra fi ca, punta al lo ra a rein ven ta re il lin guag gio dei segni e a sug ge ri re
un nuovo senso at tra ver so la fun zio ne del corpo e dello sguar do.

I per so nag gi chia ve del rac con to, benché ri flet ta no la por ta ta sim bo‐
li ca della fa vo la, am mic ca no al reale. Nei ca pi to li X e XI, ben sei il lu‐ 
stra zio ni di Man gia fo co a tutta pa gi na di co no l’os ses sio ne dello
sguar do di Pi noc chio e la sua in te rio riz za zio ne del mo struo so. In tal
senso, Mat tot ti in te gra la per ce zio ne di tanta cri ti ca che ha visto nel
Pi noc chio I un mondo not tur no ed osti le con cui il bu rat ti no si mi su ra
nel suo viag gio ini zia ti co di cre sci ta. L’ar ti sta ne af fer re reb be la strut‐ 
tu ra le in quie tu di ne at tra ver so la co stru zio ne di un « si ste ma di corpi
vi ven ti fer ma ti nelle loro at ti tu di ni » (Groen steen, 2003 : 59), che di‐ 
co no la quin tes sen za espres si va del volto e del corpo quale è sot to li‐ 
nea ta dallo stes so Col lo di : « il bu rat ti na io, un omone così brut to che
met te va paura sol tan to a guar dar lo. Aveva una bar bac cia nera come
uno sca ra boc chio d’in chio stro […]. La sua bocca era larga come un
forno, i suoi occhi pa re va no due lan ter ne di vetro rosso col lume ac‐ 
ce so die tro » (Col lo di, 2008 : 56). Il Man gia fo co di Mat tot ti è es sen zia‐ 
liz za to nella me to ni mia delle sue gros se lab bra, nello sguar do in fuo‐ 
ca to e nella mole gi gan te sca (fig. 3 : p. 64). Tra pit tu ra le, grot te sco e
ca ri ca tu ra le, que sto per so nag gio mo stra, come tanti altri, il dia lo go
tra le varie sotto- forme dell’arte pla sti ca di Mat tot ti che, sep pur es‐ 
sen zia liz za ta, si muove in un lin guag gio co reo gra fi co al lu si vo.
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La Volpe e il Gatto sono in que sto senso i due per so nag gi an tro po‐ 
mor fi più rap pre sen ta ti vi della poe ti ca, messa in luce da Groen steen,
af fi da ta al corpo, al viso e allo sguar do. Per ce pi ti come «  cri mi na li
sven tu ra ti, fi gu re poe ti ca men te di gran de pre sti gio » dalla penna pre‐ 
sti gio sa di Man ga nel li (1977 : 85), essi sono le ga ti per de sti no a Pi noc‐ 
chio. So prat tut to la Volpe, «  elo quen te, fan ta sio sa, svel ta di ri fles si
men ta li  » (Man ga nel li, 1977  : 86), oc cu pa la mag gior at ten zio ne di
Mat tot ti in quan to essa espri me « il la bi rin to delle pa ro le », se con do
an co ra la bella for mu la di Man ga nel li, la se du zio ne fal la ce della ric‐ 
chez za men zo gne ra, della felicità ma te ria le al costo della per di zio ne
af fet ti va. La Volpe- Tartufo è stig ma tiz za ta nel suo sguar do e nella sua
gestualità as so lu ta. Nella scel ta gra fi ca adot ta ta per la Volpe e il
Gatto, Mat tot ti sem bra per se gui re il la vo ro ini zia to con le il lu stra zio ni
di Ano ny mes (Seuil, 2000), dove, se con do la sug ge sti va in ter pre ta zio‐ 
ne di Groen steen, gli sguar di di per so ne ano ni me « por ta no nel cuore
dell’ar ti sta un’in ter ro ga zio ne muta ; noi de ci fria mo in essi un ca rat te‐ 
re, un modo d’es se re al mondo, una no stal gia, un de sti no » (Groen‐ 
steen, 2003 : 59). Piat te o in se ri te in una profondità pro spet ti ca, que‐ 
ste fi gu re mat tot tia ne sono icone e seg men ti nar ra ti vi. Esse ri chie do‐ 
no al let to re un ruolo at ti vo per rein ven ta re lo sguar do e crea re un
nuovo senso. A par ti re da fram men ti e scor ci in di zia ri, si può e si deve
ri co strui re l’immagine- sequenza in te ra. L’osservatore- lettore rifà il
qua dro se con do una delle stra te gie di col la bo ra zio ne tra opera d’arte
e spet ta to re più in no va ti ve del XX se co lo. Se con do Vin cent Bau doux e
Ro land Ja di non (2003  : 65), che hanno stu dia to la fun zio ne nar ra ti va
del co lo re nei di se gni di Mat tot ti, que sti su sci te reb be nell’os ser va to re
la pul sio ne a ter mi na re l’opera gra zie alla forza del suo sguar do.
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Quan do Mat tot ti cede alla ten ta zio ne di nar ra ti viz za re al cu ne scene è
per dire col me dium gra fi co un’os ses sio ne del testo col lo dia no. Nei
ca pi to li fi na li del Pi noc chio I, quel li dell’in se gui men to del bu rat ti no da
parte del Gatto e della Volpe tra ve sti ti da as sas si ni, dell’in cen dio del
pino sul quale si è ar ram pi ca to e in fi ne della sua im pic ca gio ne sulla
Quer cia gran de, la ri pe ti zio ne os ses si va delle pa ro le in di can ti la
corsa, la fuga di Pi noc chio per campi, sen tie ri e fos sa ti trova un cor ri‐ 
spet ti vo nella ri scritt tu ra delle il lu stra zio ni con cui En ri co Maz zan ti
accompagnò la pub bli ca zio ne in vo lu me del Pi noc chio nel 1883. Pen‐ 
sa te come «  espan sio ni vi si ve  » (Pez zi ni, 2002  : 19) che im pon go no
una du ra ta per cet ti va alle azio ni de scrit te – du ra ta im po sta dal gioco
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dia let ti co con le im ma gi ni e dalla riat ti va zio ne del ri cor do di que ste –,
le il lu stra zio ni di Maz zan ti erano piut to sto delle «  espres sio ni sti che
si lhouet te nere  » (Pez zi ni, 2002  : 22), la cui fun zio ne con si ste va nel
tra dur re sim bo li ca men te un’azio ne. Mat tot ti sem bra ispi rar si a que sta
tec ni ca in al cu ni di se gni in cui l’es sen zia liz za zio ne del nero a sca pi to
della chia rez za dei trat ti evoca l’an go scia, l’in com men su ra bi le pic co‐ 
lez za e la fragilità del bu rat ti no di fron te ad un mondo osti le. Mat tot ti
tradurrà con la stes sa tec ni ca l’or ro re dei ca pi to li XIV et XV del Pi‐ 
noc chioI in fe ri co: nell’il lu stra zio ne fi na le (fig. 4 : p. 103) la morte tra su‐ 
da dall’oscurità cro ma ti ca della pa gi na, dall’ostilità di una na tu ra ma‐ 
tri gna e di un tempo cupo e tem pe sto so che sba tac chia il cor pi ci no di
Pi noc chio come fo glia al vento. I di se gni di co no al tri men ti l’or ro re
della vita e della morte del bu rat ti no, quale era vo lu ta in un primo
tempo da Col lo di.

1.2. I mo stri, le me ta mor fo si e la lotta
per la so prav vi ven za
Nel Pi noc chio II, mal gra do la spa zia liz za zio ne di si tua zio ni nar ra ti ve
(la scena dello sci rop po amaro che la Fata non rie sce a far gli bere o
quel la in cui il bu rat ti no è a letto cir con da to da Corvo, Ci vet ta e Gril‐ 
lo), Mat tot ti per se gue il suo pro get to di vi sua liz za re l’or ro re at tra ver‐ 
so il corpo e gli occhi di al cu ni mo stri. Il Giudice- scimmione è il
primo nella se con da serie di av ven tu re a de lu de re Pi noc chio quan to
alla sua ri chie sta di giu sti zia con tro il Gatto e la Volpe. L’or ro re per
tale per ver sio ne si tra du ce in una fi gu ra dagli occhi spi ri ta ti, le fauci
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den ta te, le grin fie un ci na te e un corpo nero come in chio stro che pro‐ 
ten de sulla pa gi na ombre rac ca pric cian ti. Nel Pi noc chio II, l’or ga niz‐ 
za zio ne tra testo e il lu stra zio ni segue uno scopo di ver so. Trop po
spes so quest’ul ti me fun go no da pas se rel la tra un ca pi to lo e l’altro. Nel
rap por to testo- immagine, la pa gi na fi na le di ogni ca pi to lo, pa gi na
bian ca di spa ri, pre sen ta uno schiz zo che si ri fe ri sce a quan to sarà
detto nelle pa gi ne se guen ti. Le il lu stra zio ni pos sie do no così una forza
nar ra ti va au to no ma e co strin go no il let to re ad espan de re, man te nen‐ 
do lo nella me mo ria, il va lo re at tan zia le del di se gno. In altri casi, un
ab boz zo il lu stra un punc tum nella die ge si, una frase, un sin tag ma
pre ci so. Così Pi noc chio che cade con la testa con fic ca ta al suolo per
la paura del Serpente- mostro è l’og get to di una il lu stra zio ne spe ci fi‐ 
ca. La so li tu di ne di Pi noc chio du ran te le sue pe re gri na zio ni alla ri cer‐ 
ca del padre e della felicità im pos si bi le trova un cor ri spet ti vo nell’in‐ 
dif fe ren za di al cu ni pae sag gi, spes so as sen ti nel Pi noc chio I. La scia ta
la Fata, vis su ta l’espe rien za dell’in gan no nel paese dei Bar ba gian ni,
fatto pri gio nie ro dal con ta di no cui vo le va ru ba re l’uva, il bu rat ti no si
ri tro va sull’isola delle Api In du strio se, de ser ta ed osti le come il vil lag‐ 
gio nel quale ap pro da. Pae sag gi sim bo li ci e me ta fi si ci nei quali ri vi ve il
ri cor do delle ar chi tet tu re vuote di De Chi ri co.

Altri mo stri sono i ca ra bi nie ri le cui fi gu re spa ven to se e gi gan te sche
se gna no la per di ta delle il lu sio ni. È in que sta pro gres sio ne do lo ro sa
verso la cre sci ta di sé, che Pi noc chio vede la morte con gli occhi a
causa dell’en ne si mo mo stro col lo dia no, il Pe sca to re verde. Ca pi to lo
tra i più fan ta sti ci della fiaba, il XX VIII segna un mo men to chia ve in
quan to, nel pro ces so di me ta mor fo si già su bi te e da su bi re, il bu rat ti‐ 
no ri schia il tra pas so dalla na tu ra li gnea del suo corpo al regno ac‐ 
qua ti co, scam bia to com’è per pesce- burattino de sti na to alla morte in
una frit tu ra suc cu len ta. Il ca rat te re straor di na rio dell’even to e l’in‐ 
con tro con un es se re inim ma gi na bi le giu sti fi ca l’ec ce zio na le di spie ga‐ 
men to pla sti co da parte di Mat tot ti : sette il lu stra zio ni del Pe sca to re
verde nello spa zio di un solo ca pi to lo. Tutte fanno eco a quel le di
Man gia fo co : siano esse con te stua liz za te o schiz zi as so lu ti, a ma ti ta o
ad in chio stro di china, tutte sot to li nea no la mostruosità fi si ca del Pe‐ 
sca to re (fig. 5 : p. 202) at tra ver so anche la ri scrit tu ra del mo stro King
Kong nella fa mo sa posa in cui tiene tra le mani enor mi la vit ti ma che
in va no si di vin co la.

19



Pinocchio nelle riscritture artistiche di Lorenzo Mattotti e Enzo d’Alò

Licence CC BY 4.0

Fig. 5.

© Edi zio ni Ei nau di

Fig. 6.

© Edi zio ni Ei nau di

Dopo l’Omino di burro, l’ul ti mo gran de mo stro sul quale si im bat te Pi‐ 
noc chio è na tu ral men te il Pesce- cane le cui tre ma gi stra li il lu stra zio‐ 
ni oc cu pa no il ca pi to lo XXXIV, a guisa di an ti ci pa zio ne del rac con to,
di ac com pa gna men to e me mo ria di esso. Siano essi fron ta li o la te ra li,
gli schiz zi a ma ti ta esa ge ra no con le sot to li nea tu re del car bon ci no la
pericolosità delle fauci spa lan ca te, mo stran do la fila di denti entro i
quali Pi noc chio si perde nell’en ne si ma ma non fi na le me ta mor fo si
ani ma le (fig. 6 : p. 268-269). Mat tot ti il lu stra la de scri zio ne di Col lo di :
«  un’or ri bi le testa di mo stro ma ri no, con la bocca spa lan ca ta come
una vo ra gi ne, e tre fi la ri di zanne che avreb be ro fatto paura anche a
ve der le di pin te » (Col lo di, 2008  : 272). Dopo esser stato di vo ra to dal
mo stro e aver ne ri sa li to l’in ter no buio – in un at tra ver sa men to sim‐
bo li co che al lu de all’alveo sco no sciu to della madre as sen te (« In tor no
a sé c’era un gran buio ; ma un buio così nero e pro fon do, che gli pa‐ 
re va di es se re en tra to col capo in un ca la ma io pieno d’in chio stro  »,
Col lo di, 2008  : 277) – da que gli stes si denti mo struo si e da quel la
« tom ba le maternità » (Man ga nel li, 1977 : 158) che gli ha fatto ri tro va re
il padre smar ri to, egli riuscirà a fug gi re, ri con ci lian do le fi gu re ma ter‐ 
na e pa ter na e ri tro van do la libertà nella fu sio ne con un be ne vo lo uni‐ 
ver so not tur no.

20

https://preo.u-bourgogne.fr/textesetcontextes/docannexe/image/411/img-5.jpg
https://preo.u-bourgogne.fr/textesetcontextes/docannexe/image/411/img-6.jpg


Pinocchio nelle riscritture artistiche di Lorenzo Mattotti e Enzo d’Alò

Licence CC BY 4.0

Nell’il lu stra re il per cor so di cre sci ta di Pi noc chio at tra ver so la sco‐ 
per ta di sé nel mondo, Mat tot ti ri sen te an co ra una volta delle let tu re
cri ti che più ri co no sciu te. Nel Pi noc chio II, le si mi li tu di ni che co stan‐ 
te men te as so cia no il bu rat ti no all’agilità degli ani ma li ten do no a ne‐ 
ga re quel la rigidità li gnea che gli im pe di va di evol ve re, con dan nan do‐ 
lo alla morte nel ca pi to lo XV. Le nu me ro se si mi li tu di ni della se con da
parte della fiaba at te ste reb be ro in ve ce una duttilità con sen ti ta da
me ta mor fo si che tal vol ta pren do no il ca rat te re di de gra da zio ni ani‐ 
ma li. È il caso dell’epi so dio in cui Pi noc chio di ven ta cane da guar dia
con tro le faine, ren den do ser vi zio al con ta di no che alla fine lo
libererà. Ma tali ani ma liz za zio ni sa reb be ro anche l’espres sio ne di una
elasticità, una sorta di « reim mer sio ne nel mondo or ga ni co » (Gar ro‐ 
ni, 1975  : 117) che pre lu de alla tran sva lu ta zio ne fi na le, cioè la me ta‐ 
mor fo si in bam bi no, che Mat tot ti rifiuterà di di se gna re nel vo lu me ei‐ 
nau dia no.
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La me ta mor fo si, in te sa anche come cam bia men to di sé e adat ta men‐ 
to al mondo, è uno dei pi la stri este ti ci che Mat tot ti ar ti co la col tema
del viag gio così pre sen te anche nelle altre sue opere : « il viag gio – af‐ 
fer ma – è una buona strut tu ra di svi lup po di una sto ria. […] Tutti i
miei per so nag gi […] sono alla ri cer ca di un cam bia men to in te rio re,
por ta no que sta spe ran za di una tra sfor ma zio ne pos si bi le. Ma anch’io
cer ca vo il cam bia men to » (Ci ment, Mer cier, 2003 : 50). Tut ta via in Pi‐ 
noc chio il viag gio e le me ta mor fo si sono le ga ti alla di sub bi dien za
strut tu ra le del bu rat ti no, e co sti tui sco no la con di zio ne stes sa della
fiaba. Per Man ga nel li la sto ria di Pi noc chio è sem pre « sto ria di una
di sub bi dien za, pre sup po ne un er ro re, una di ser zio ne dalla norma,
una con di zio ne pa to lo gi ca » (Man ga nel li, 1977  : 128). Così, per rea liz‐ 
za re la sua es sen za, o per scon tar la, gli oc cor re « viag gia re, per cor re‐ 
re spazi, pel le gri na re, fug gi re, per der si, smar ri re il nome  » (Man ga‐ 
nel li, 1977  : 128-129). Le me ta mor fo si sono le ga te dun que alla
disponibilità di Pi noc chio a ogni tipo d’av ven tu ra e ad un’esi gen za di
espia zio ne. Mat tot ti de di ca due pa gi ne alla me ta mor fo si più fa mo sa,
quel la dell’al lun gar si del naso, e alla tra sfor ma zio ne di Pi noc chio e
Lu ci gno lo in asini. A que sto pro po si to, se Col lo di de scri ve l’or ri bi le
de gra da zio ne fi si ca con poche frasi nel ca pi to lo XXXII :
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« si pie ga ro no tutti e due car po ni a terra e, cam mi nan do con le mani
e coi piedi, co min cia ro no a gi ra re e a cor re re per la stan za. E in tan to
che cor re va no, i loro brac ci di ven ta ro no zampe, i loro visi si al lun ga ‐
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ro no e di ven ta ro no musi e le loro schie ne si co pri ro no di un pe la me
gri gio li no chia ro, briz zo la to di nero […] sen ti ro no spun tar si di die tro
la coda […] man da va no fuori dei ragli asi ni ni » (Col lo di, 2008 : 249),

Mat tot ti rior ga niz za lo spa zio te stua le e fi gu ra ti vo in fun zio ne di un
av vi ci na men to pro gres si vo ma vio len to alla me ta mor fo si ciu chi na.
Con trad di cen do l’or di ne della nar ra zio ne, in se ri sce un’il lu stra zio ne
quan do an co ra tale esito è inim ma gi na bi le nel rac con to. Crea così tra
i ca pi to li XXX e XXXII una dia let ti ca an ti fra sti ca tra testo e il lu stra‐
zio ni, anche se alla fine le due stra de si ri con giun go no gra zie alla
forza pre mo ni tri ce e im pla ca bi le dei di se gni che, ag giun gen do par ti‐ 
co la ri sem pre più or ri bi li, cul mi na no nella deie zio ne fi na le dei due
amici che si ro to la no a terra. La dop pia me ta mor fo si di Pi noc chio in
pelle di tam bu ro e da que sta di nuovo in bu rat ti no segna l’acme di un
per cor so che lo vedrà tra sfor mar si in bam bi no, dopo aver at tra ver sa‐ 
to mondi e spazi in un tor men ta to viag gio di for ma zio ne. Que sta fine
è ri fiu ta ta da Mat tot ti che pre fe ri sce ter mi na re i suoi di se gni in bian‐ 
co e nero sul ri cor do di un bu rat ti no te star do ma at trat to dal cam bia‐ 
men to e dalle av ven tu re.
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2. La forza cro ma ti ca dei pa stel li e
il ri tor no alle ar chi tet tu re spa zia ‐
li

2.1. I pa stel li al ser vi zio di un uni ver so
me ta fi si co

Le ta vo le co lo ra te rac col te nei quat tro qua der ni del vo lu me ei nau dia‐ 
no of fro no, ri spet to ai di se gni in bian co e nero, pro spet ti ve di ver sa‐ 
men te sug ge sti ve. Alla base della nuova per ce zio ne, che tut ta via coe‐ 
si ste con quel la degli schiz zi a ma ti ta, ci sono i co lo ri che fa vo ri sco no
un rap por to vi si vo e un’em pa tia più di ste si. La scel ta del pa stel lo con‐ 
di zio na il ri sul ta to este ti co: que sto ri chia ma, nella per ce zio ne, più che
la fissità dell’olio su tela, le tonalità chia ro scu ra te degli ac que rel li che
pro du co no ef fet ti ca rez ze vo li e poe ti ci.

24



Pinocchio nelle riscritture artistiche di Lorenzo Mattotti e Enzo d’Alò

Licence CC BY 4.0

Fig. 7.

© Edi zio ni Ei nau di

Se con do Da nie le Bar bie ri, la «  grana ma te ri ca del pa stel lo a cera  »
(Bar bie ri, 2002 : 120) per met te l’ar ti co la zio ne pla sti ca di « una ma te ria
pa sto sa e densa » con « l’idea di una ma te ria leg ge ra e dia fa na » (Bar‐ 
bie ri, 2002 : 121). In altre pa ro le, la matericità quasi tat ti le del pa stel lo
sulla pa gi na non con tra sta, so prat tut to nei di se gni chia ri, con la leg‐ 
ge rez za sug ge ri ta da Mat tot ti. L’ap pa ren te con tra sto, at te nua to
dall’equi li brio cro ma ti co, è evi den te nella ta vo la in cui, pur si tua ti in
un pae sag gio so la re, i ca ra bi nie ri cer ca no Pi noc chio per pu nir lo (fig.
7  : I q). I tenui con tor ni gri gio, gial lo, ce le ste e verde in qua dra no in
modo ar mo ni co il blu delle loro uni for mi e il ci pi glio mi nac cio so. Inol‐ 
tre la co stru zio ne ar chi tet to ni ca clas si ca fa con ver ge re verso il trian‐ 
go lo cen tra le (il po te re re pres si vo) l’at ten zio ne vi si va e il senso mo ra le
della rap pre sen ta zio ne.
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L’or ga niz za zio ne nar ra ti va per epi so di con sen te di iso la re al cu ne
scene fon da tri ci della fiaba. Nel primo qua der no la sor pre sa di Ma stro
Ci lie gia di fron te ad un pezzo di legno vi ven te con tra sta con la tran‐ 
quil la serenità di Gep pet to di fron te ad un Pi noc chio che ha già preso
forma. Se nelle prime due ta vo le l’in ter no della casa è ricco di par ti‐ 
co la ri, in altre il bian co dello sfon do pro ten de la scena all’in fi ni to. La
ta vo la del pino che bru cia, per esem pio, è de con te stua liz za ta ri spet to
al pae sag gio, il che con fe ri sce alla scena una di men sio ne me ta fi si ca
as so lu ta : è il rogo sa cri fi ca le di Pi noc chio sull’al ta re dell’ingenuità.
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Le ta vo le del se con do qua der no te sti mo nia no, ri spet to a quel le del
primo, la ri cer ca di «  vo lu me trie forti e cupe  » (Prìncipi e Princìpi,
2012) ri spon den ti alle di sav ven tu re di Pi noc chio e all’ostilità degli ele‐ 
men ti e degli es se ri in con tra ti. In esso tutto è not tur no, de so lan te  :
si tua zio ni nar ra ti ve e ri sul ta ti pla sti ci danno corpo alla let tu ra in fe ri ca
del Pi noc chio I da parte di Mat tot ti. Il se con do qua der no è in se ri to in
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Fig. 8.

© Edi zio ni Ei nau di (à gau che) et © ADAGP/Col lec tion Ca staing (à droi te)

una cor ni ce di so li tu di ne e morte. La prima ta vo la ri man da os ses si va
alla tra gi ca fine del ca pi to lo XV. L’im pic ca gio ne, mo men to cul mi nan te
della di sfat ta del bu rat ti no di fron te al ci ni smo degli uo mi ni, ha dato
adito a di se gni a ma ti ta e, qui, ad una ta vo la not tur na tutta ri sol ta in
pen nel la te nere e blu dell’al be ro squas sa to dalla tem pe sta. Ri scrit tu ra
pro ba bi le de L’arbre dans le vent (1939) di Sou ti ne, anche l’al be ro di
Mat tot ti spri gio na l’ener gia della massa ve ge ta le che, con le sue on‐ 
du la zio ni vi go ro se, sposa le forze del vento e l’im pe to della na tu ra. La
fi gu ri na di Pi noc chio sba tac chia to e gli ele men ti in cli na ti dal vento ri‐ 
di co no pla sti ca men te lo scac co dell’in quie ta ri cer ca della felicità im‐ 
pos si bi le (fig. 8 : II q).

La ta vo la che chiu de il se con do qua der no ri man da ad un altro mo‐ 
men to fu ne bre : la di spe ra zio ne di Pi noc chio di nan zi alla tomba della
Fata tur chi na (fig. 9  : II q). I pa stel li in ap pa ren za tenui na scon do no
uno spes so re ma te ri co stra ti fi ca to che con tri bui sce al dram ma con‐ 
te nu to in que sto qua dro. Anche qui Mat tot ti re cu pe ra, ri spet to ai di‐ 
se gni, una co stru zio ne ar chi tet to ni ca e una spa zia liz za zio ne pae sag‐ 
gi sti ca es sen zia le, frut to dell’in ter se car si di linee ver ti ca li e oriz zon‐ 
ta li. La roc cia im men sa, sta tua ria, che so vra sta, chiu den do lo, il pae‐ 
sag gio, sot to li nea, per con tra sto, l’umanità del bu rat ti no che fi nal‐ 
men te si piega col suo corpo sulla la pi de della Fata. L’essenzialità della
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Fig. 9.

© Edi zio ni Ei nau di

Fig. 10.

© Edi zio ni Ei nau di

ta vo la co lo ra ta nulla to glie al do lo re che Mat tot ti af fi da ai segni e alle
tinte.

La duttilità dei co lo ri e delle forme con sen te a Mat tot ti di ar ti co la re
dram ma e mostruosità. Nel pa stel lo sul Pe sca to re verde (fig. 10 : III q),
il ca rat te re or ren do del corpo sem bra stem pe rar si gra zie all’aper tu ra
pro spet ti ca, alla gestualità quasi umana e all’ar mo nia co lo ri sti ca in cui
pre do mi na un verde mo struo so. L’ar ti co la zio ne tra spa zio chiu so e
aper to sot to li nea la ri pre sa del mito della ca ver na con il ri fiu to della
razionalità che ver reb be dall’ester no.

29

Nell’ul ti mo qua der no, l’at ten zio ne di Mat tot ti si con cen tra dap pri ma
sulla scena del fe ro ce in ghiot ti men to del bu rat ti no da parte del
Pesce- cane e poi su quel la della ri con qui sta ta libertà dalle sue fauci.
In una notte lu na re fi nal men te pro pi zia, Pinocchio- padre pren de
sulle sue spal le il padre- bambino e lo porta in salvo sulla spiag gia (fig.
11 : IV q).
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Fig. 11.
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Mat tot ti fissa que sta en ne si ma me ta mor fo si del bu rat ti no al quale
non resta, una volta tor na to a casa, che ab ban do na re la spo glia li gnea
po sa ta su una sedia per as su me re le vesti di bam bi no. « Larva svuo ta‐ 
ta d’in set to pri va to del suo sof fio vi ta le ori gi na rio » (Asor Rosa, 1997 :
607), essa te sti mo nia le tra sfor ma zio ni che fanno del Pi noc chio un
libro di formazione- trasformazione con ti nua verso l’as sun zio ne delle
con trad di zio ni della vita. Asor Rosa ha colto con in tel li gen za il ca rat‐ 
te re ter re no e laico di que sto rac con to estra neo a qua lun que ra gio ne
tra scen den te. Se Pi noc chio rie sce a sal var si in un mondo osti le, lo fa
con mezzi di so prav vi ven za che ri po sa no su un’im men sa libertà, di cui
le me ta mor fo si rap pre sen ta no l’aspet to più pro ble ma ti co e av vin cen‐ 
te. Il Pi noc chio sven tu ra to che cerca la vita fug gen do la è anche per
Mat tot ti un es se re com ples so, oscil lan te tra «  iro nia e umor nero  »
(Asor Rosa, 1997 : 618), ener gia e ma lin co nia.

31

2.2. L’ar chi tet tu ra degli spazi e il dia lo go
tra le arti
L’adat ta men to nar ra ti vo com piu to da Enzo d’Alò per il vo lu me Pi noc‐ 
chio (D’Alò, 2012), a par ti re dalla sce neg gia tu ra del film scrit ta in ori‐ 
gi ne con Um ber to Ma ri no, si ri vol ge ad un pub bli co vario, e si pre sta
ad uno stu dio com pa ra ti vo delle il lu stra zio ni rea liz za te da Mat tot ti in
un con te sto di frui zio ne di ver so da quel lo del vo lu me ei nau dia no.
Crea zio ni ita lia ne tra le più ori gi na li degli ul ti mi tempi, il car toon e la
ri scrit tu ra della sce neg gia tu ra si pre fig go no di ri met te re nel cuore
della nar ra zio ne l’italianità della sto ria di Pi noc chio, pren den do le di‐ 
stan ze dalle ver sio ni pre ce den ti, dal car toon della Walt Di sney ai film
di Luigi Co men ci ni e di Ro ber to Be ni gni. Enzo d’Alò ha in te so tro va re
un punto di vista nuovo, quel lo del padre Gep pet to che “si co strui sce”
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un fi glio e ri vi ve in lui le av ven tu re e i sogni della pro pria in fan zia. Il
cro ma ti smo caldo delle il lu stra zio ni di Mat tot ti all’ori gi ne dei fo to‐ 
gram mi coin ci de con la vi sio ne este ti ca di d’Alò che af fi da ai co lo ri la
capacità di espri me re gli stati d’animo dei per so nag gi (Che tempo che
fa, 2013). Ri par ten do dun que da Col lo di, d’Alò ha messo l’ac cen to sulla
riconoscibilità del ter ri to rio ita lia no, at tra ver so la scel ta dell’at mo sfe‐ 
ra to sca na che per mea va già il testo di Col lo di. Il pae sag gio col li na re,
dalle pro spet ti ve lar ghe e si nuo se, le città e i paesi co lo ra ti, con te‐ 
stua liz zan do i viag gi del bu rat ti no, lo ra di ca no in una di men sio ne ar‐ 
ti sti ca e sto ri ca.

Gra zie alla loro im po sta zio ne tea tra le e pit to ri ca, le se quen ze ec cel‐ 
lo no per l’im pat to vi si vo e fia be sco che il testo ri flet te fe del men te. La
sua iscri zio ne nello spa zio geo gra fi co e cul tu ra le della To sca na, il ri‐ 
spet to dei dia lo ghi col lo dia ni, dalla cui tes si tu ra d’Alò ri par te per
rein ven ta re que sta sto ria uni ver sa le, e la forza clas si ca della fiaba (in
virtù di un dia lo go in ter te stua le con le ver sio ni pre ce den ti) sono
all’ori gi ne della scel ta di d’Alò e di Mat tot ti, scel ta de gna men te ri com‐ 
pen sa ta col Movie Co mics & Games Award nell’esta te 2012.

33

Ri spet to al ca rat te re cupo, in fe ri co, dei di se gni e dei pa stel li del vo lu‐ 
me ei nau dia no, il tono ge ne ra le delle il lu stra zio ni pub bli ca te dalla
Riz zo li ac qui sta luce e brio, men tre il cro ma ti smo, i segni e le at mo‐ 
sfe re ri sen to no di una surrealtà mi ran te a se dur re il pub bli co. Anche
il testo di d’Alò te sti mo nia un’or che stra zio ne ti po gra fi ca che mette in
ri sal to il dia lo go tra testo e im ma gi ni : quan do un’il lu stra zio ne oc cu pa
una sola pa gi na, que sta è ri go ro sa men te quel la di spa ri, men tre il
testo oc cu pa quel la pari. In oc ca sio ni im por tan ti per l’eco no mia del
rac con to, la re spon sa bi le del coor di nam ne to ar ti sti co, ac com pa gnan‐ 
do la vi sio ne so la re di d’Alò, non esita a pro por re le ta vo le di Mat tot ti
che ri trag go no gran di ve du te pae sag gi sti che o scene nar ra ti ve di
largo re spi ro.

34

I trat ti mor bi di e la resa poe ti ca dei pa stel li ca rat te riz za no la strut tu‐ 
ra di molte im ma gi ni. Tutta la sto ria è or ga niz za ta in una cor ni ce di
ri man di sa pien te men te ge sti ti. L’il lu stra zio ne che segna l’ini zio delle
fughe di Pi noc chio (fig. 12 : p. 8-9) fa eco a quel la fi na le (fig. 13 : p. 180)
in cui il bam bi no corre alla con qui sta del mondo in sie me al padre. Il
pae sag gio to sca no con i suoi ci pres si di car duc cia na me mo ria, i co lo ri
caldi e i vil lag gi ar roc ca ti sui poggi sono la gran de novità del di se gno
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Fig. 12.

© 2012 Co me ta film - Iris Pro duc tions - Wal king the Dog - 2d3D Ani ma tion

Fig. 13.

© 2012 Co me ta film - Iris Pro duc tions - Wal king the Dog - 2d3D Ani ma tion

mat tot tia no. Lo stile ge ne ra le delle il lu stra zio ni dia lo ga, pur di stac‐ 
can do se ne, con quel lo dei car to ni ani ma ti tra di zio na li (si pensi al car‐ 
toon di ret to nel 1940 da Ben Sharp steen e Ha mil ton Luske per la Walt
Di sney, e usci to in Ita lia nel 1947), men tre il ra di ca men to nel ter ri to rio
to sca no co sti tui sce la gran de novità delle il lu stra zio ni in sin to nia con
una let tu ra più ri den te delle aven tu re di Pi noc chio.

Ven go no scel ti i mo men ti più im por tan ti del per cor so for ma ti vo del
bu rat ti no : in quel caso le av ven tu re dei per so nag gi si svol go no in un
pae sag gio gran dio so che oc cu pa due pa gi ne, ca rat te riz za to da con‐ 
tor ni mor bi di e tonalità tenui. La cam pa gna to sca na vive in tutto il
suo in can to co lo ri sti co e vi sio na rio (fig. 14  : p. 28-29) ed è messa in
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Fig. 14.
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Fig. 15.

© 2012 Co me ta film - Iris Pro duc tions - Wal king the Dog - 2d3D Ani ma tion

rap por to con una città mae sto sa ma metafísicamente de ser ta come
quel le di De Chi ri co (fig. 15  : p. 94-95). Essa con ser va la me mo ria
dell’ar chi tet tu ra ri na sci men ta le, degli « sche mi spa zia li, gra fi ci, vo lu‐ 
me tri ci tutti ita lia ni », se con do quan to Mat tot ti già con fi da va ad Emi‐ 
lio Varrà nell’in ter vi sta pub bli ca ta nell’edi zio ne Ei nau di (Col lo di,
2008 : XX XIII).

Per si no i dia lo ghi più em ble ma ti ci, quel lo ad esem pio tra Pi noc chio, la
Volpe e il Gatto (fig. 16 : p. 46-47), hanno come sfon do i vil lag gi to sca‐ 
ni, le cui forme mi ste rio sa men te spo glie evo ca no gli scor ci im mo bi li
di Mo ran di o i paesi ar roc ca ti di Ce zan ne.
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Fig. 16.
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Fig. 17.

© 2012 Co me ta film - Iris Pro duc tions - Wal king the Dog - 2d3D Ani ma tion

Ma que sto è il mondo di sopra, ar mo ni co e ras si cu ran te. Anche quan‐ 
do Pi noc chio è in gan na to, il pae sag gio resta ac co glien te, estra neo alle
sue di sav ven tu re. Le me ra vi glie del paese dei Ba loc chi na scon do no
in ve ce una città sot ter ra nea dove lo sfrut ta men to dei bambini- ciuchi
è eret to a si ste ma. L’il lu stra zio ne sulla città in fer na le che si regge sul
la vo ro stra nian te dei gio va ni ospi ti rin via a Me tro po lis di Fritz Lang
(fig. 17 : p. 152-153).
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Il di ver ti men to ha il ri svol to amaro dell’alie na zio ne pro dot ta dalla lo‐ 
gi ca del ren di men to in du stria le che il re gi sta te de sco aveva colto nel
tur bi nio della massa degli ope rai pro stra ti nella loro di su ma niz za zio‐ 
ne.

39

Le il lu stra zio ni ri guar dan ti la li be ra zio ne di padre e fi glio dal ven tre
del Pesce- cane ri tro va no, al con tra rio, la ti pi ca sce no gra fia spet ta co‐ 
la re vo lu ta da d’Alò. La vi sio ne del cielo stel la to da den tro le fauci del
mo stro (fig. 18 : p. 168) ha come pe ri me tro la fila dei denti usata come
un mer let to che in qua dra tea tral men te la cop pia men tre si pre pa ra
ad af fron ta re l’immensità dell’uni ver so stel la to. È su que sta nota po si ‐
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Bi blio gra fia

Cor pus
Col lo di, Carlo (2008). Le av ven ture di
Pi noc chio. Sto ria di un bu rat ti no, con le
illus tra zio ni di Lo ren zo Mat tot ti. In tro‐ 
du zione di Ti zia no Scar pa. Nota alle

illus tra zio ni sotto forma di in ter vis ta di
Emi lio Varrà (= I mil len ni), To ri no  : Ei‐ 
nau di.

D’Alò, Enzo (2012). Pi noc chio, dal film
con le im ma gi ni di Lo ren zo Mat tot ti.
Testo di Enzo d’Alò trat to dalla sce neg‐ 
gia tu ra del film scrit ta dallo stes so e
Um ber to Ma ri no. Co or di na men to ar tis‐ 
ti co, Ma ri cla Af fa ta to. Pro get to gra fi co,

Fig. 18.

© 2012 Co me ta film - Iris Pro duc tions - Wal king the Dog - 2d3D Ani ma tion

ti va nonché sull’ul ti ma me ta mor fo si del bu rat ti no in bam bi no lan cia to
alla con qui sta del mondo in sie me a Gep pet to, che sem bra ri vi ve re col
fi glio lo l’eb brez za della pro pria in fan zia, che si con clu de il Pi noc chio
di d’Alò.

Oscil lan do nella loro rap pre sen ta zio ne tra mondo not tur no e di men‐ 
sio ne cor ru sca, se con do la mi glio re tra di zio ne cri ti ca della fiaba, il la‐ 
vo ro gra fi co di Mat tot ti e la ri scrit tu ra di d’Alò il lu stra ta da al cu ne ta‐ 
vo le mat tot tia ne mo stra no come, sulla scia dell’in ter pre ta zio ne di
Man ga nel li, il libro « cu bi co » di Carlo Col lo di non smet ta di of fri re
spazi pa ral le li per l’il lu sio ne e il sogno. L’aspet to no va to re del la vo ro
gra fi co di Mat tot ti e di quel lo fílmico di d’Alò ri sie de nell’aver messo
in luce virtualità espres si ve an co ra na sco ste e fer ti li, che si ag giun go‐ 
no alla già ricca messe di ri vi si ta zio ni del testo col lo dia no : al ter nan do
tra ma ni fe sta zio ni or ro ro se, espe rien ze oni ri che e li be ra zio ni fan ta‐ 
sti che l’uni ver so di Pi noc chio non smet te di fa vo ri re un dia lo go in ter‐ 
te stua le sug ge sti vo con la cul tu ra pla sti ca, let te ra ria e ci ne ma to gra fi‐ 
ca del XX se co lo.
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Ma ria gra zia Roc chet ti. Co or di na men to
e re da zione, Mara Pace, Mi la no : Riz zo li.

Mo no gra fie
Cal vi no, Italo (1991). Per ché leg gere i
clas si ci, Mi la no : Mon da do ri.

Gar ro ni, Emi lio (1975). Pi noc chio uno e
bino, Bari : La ter za.

Hul ten, Pon tus (1986). Fu tu risme & Fu‐ 
tu rismes, Mi la no : Bom pia ni.

Man ga nel li, Gior gio (1977). Pi noc chio  :
un libro pa ral le lo, To ri no : Ei nau di.

Ri cœur, Paul (1990). Soi- même comme
un autre, Paris, Édi tions du Seuil, 1990.

Vo lu mi col let ta nei
Bal dac ci, Va len ti no / Rauch, An drea,
Eds (2006). Pi noc chio e la sua im ma gine,
Fi renze : Giun ti.

Pez zi ni Isa bel la / Fab bri Paolo, Eds
(2002). Le av ven ture di Pi noc chio. Tra
un lin guag gio e l’altro (= Se gna ture), Atti
del conve gno in ter na zio nale di Ur bi no,
16-18 lu glio 2001, Roma  : Mel te mi edi‐ 
tore.

Pez zi ni Isa bel la / Fab bri Paolo, Eds
(2012). Pi noc chio. Nuove av ven ture tra
segni e lin guag gi (= In segne), Mi la no  :
Mi me sis.

Ar ti co li pub bli ca ti
in ri viste
Bau doux, Vincent / Ja di non, Ro land
(2003). « La cou leur comme motif nar‐ 
ra tif », in 9  Art ; 9, oc tobre, 62-67.

Ci ment, Gilles / Mer cier, Jean- Pierre
(2003). «  En tre tien avec Lo ren zo Mat‐ 
tot ti », in 9  Art ; 9, oc tobre, 47-56.

Groens teen, Thier ry (2003). « Mat tot ti :
corps et graphes », in 9  Art ; 9, oc tobre,
58-61.

Ar ti co li pub bli ca ti
in vo lu mi col let ta ‐
nei
Asor Rosa, Al ber to (1997). «  Le av ven‐ 
ture di Pi noc chio. Sto ria di un bu rat ti no
di Carlo Col lo di », in ID. Genus ita li cum.
Saggi sulla iden ti tà let te ra ria ita lia na
nel corso del tempo, To ri no  : Ei nau di,
551-618.

Bar bie ri, Da niele (2002). « Illus trare Pi‐ 
noc chio. Le in ven zio ni di Lo ren zo Mat‐ 
tot ti  », in  : Pez zi ni Isa bel la / Fab bri
Paolo, Eds. Le av ven ture di Pi noc chio.
Tra un lin guag gio e l’altro (= Se gna ture),
Roma : Mel te mi edi tore, 113-129.

Pez zi ni, Isa bel la (2002). « Tra un Pi noc‐ 
chio e l’altro  », in  : Pez zi ni Isa bel la /
Fab bri Paolo, Eds. Le av ven ture di Pi‐ 
noc chio. Tra un lin guag gio e l’altro (=
Se gna ture), Roma  : Mel te mi edi tore, 7-
33.

Do cu men ti elet tro ‐
ni ci In ter net
Che tempo che fa (2013). Fabio Fazio in‐ 
ter vis ta Enzo d’Alò, 23 feb braio 2013.
Do cu men to elet tro ni co consul ta bile
su  : http://www.you tube.com/watch?v
=D14UFkPT2V0. Pa gi na consul ta ta il 3
set tembre 2013.e
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Italiano
Cor re da to di il lu stra zio ni sin dalle prime pub bli ca zio ni in vo lu me, il Pi noc‐ 
chio di Carlo Col lo di sem bra non aver an co ra esau ri to le sue virtualità se‐ 
man ti che, cosicché di ver si mezzi espres si vi rie sco no an co ra a sug ge ri re let‐ 
tu re ine di te. Negli ul ti mi de cen ni l’il lu stra to re e fu met ti sta Lo ren zo Mat tot ti
ha ef fet tua to un vero la vo ro di scavo degli aspet ti re con di ti di un testo in cui
ha ri co no sciu to la ra di ce pro fon da dell’im ma gi na rio ita lia no e la forza
d’icona uni ver sa le. At tra ver so un’in ter pre ta zio ne sug ge sti va espli ci ta ta da
di se gni, schiz zi e pa stel li, Mat tot ti ha rin no va to l’in te res se per que sta fiaba :
il suo ri sul ta to vario e spe ri men ta le s’im po ne anche come un riat tra ver sa‐ 
men to delle mag gio ri espe rien ze pla sti che dell’Eu ro pa tra Ot to cen to e No‐ 
ve cen to. Le il lu stra zio ni trat te dai fo to gram mi del film d’ani ma zio ne di Enzo
d’Alò, rea liz za ti a loro volta a par ti re dalle ta vo le di se gna te da Mat tot ti, per‐ 
se guo no in ve ce un ap proc cio più so la re che sarà in te res san te in da ga re.

Français
Ac com pa gné d’illus tra tions de puis ses pre mières pa ru tions en vo lume, Pi‐ 
noc chio de Carlo Col lo di semble ne pas avoir épui sé ses vir tua li tés sé man‐ 
tiques, si bien que de nom breux mé dias ar tis tiques par viennent en core à
sug gé rer des lec tures in édites. L’illus tra teur et des si na teur de bandes des si‐ 
nées Lo ren zo Mat tot ti a creu sé au cours des der nières dé cen nies les as‐ 
pects les plus se crets d’un texte dans le quel il a dé ce lé la ra cine pro fonde de
l’ima gi naire ita lien et la force d’une icône uni ver selle. Grâce à un tra vail d’in‐ 
ter pré ta tions sug ges tives s’ap puyant sur des des sins, des es quisses et des
pas tels, Mat tot ti a re lan cé l’in té rêt à l’égard de ce conte : son ré sul tat ex pé‐ 
ri men tal et varié s’avère aussi comme la tra ver sée des ex pé riences ar tis‐ 
tiques ma jeures de l’Eu rope entre les XIX  et XX  siècles. Les illus tra tions ti‐ 
rées des pho to grammes du film d’ani ma tion d’Enzo d’Alò, réa li sés à par tir
des planches des si nées par Mat tot ti, té moignent en re vanche d’une ap‐ 
proche plus so laire qu’il sera in té res sant d’étu dier.

English

Le pa role e i gior ni (2010). Do cu men to
elet tro ni co consul ta bile su  : http://ww
w.le pa ro lei gior ni.it/mat tot ti.pdf. Pa gi na
consul ta ta il 20 di cembre 2012.

Prìncipi e Princìpi (2012). Do cu men to
elet tro ni co consul ta bile su  : http://pri
n ci pie prin ci pi.blog spot.fr/2012/08/pin
occhio- secondo-dalo-secondo-mattott
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Ac com pan ied by il lus tra tions ever since its first pub lic a tions in volume,
Pinoc chio of Carlo Col lodi has seem ingly not yet used up its se mantic vi tal‐ 
ity nor par al lel in ter pret a tions which nu mer ous artistic media con tinue to
bring out. The il lus trator and car toon ist Lorenzo Mat totti has in the course
of the past dec ades gone into the very secret as pects of a story where he
was to dis cover the deep roots of the Italian ima gin ary and the force of a
uni ver sal icon. Thanks to re search into the sug gest ive ren der ing, backed up
by car toons, sketches and pas tels, Mat totti has re vived the in terest in this
tale. The out come of the var ied ex per i ments proved to be equally es sen tial
as the (re)cross ing of the main artistic ex per i ences within Europe between
the 19  and 20  cen tury. The il lus tra tions, de rived from the pho to gram‐ 
metry of the car toon film by Enzo d’Alo, based on the tables drawn by Mat‐ 
totti, strive for a more shin ing ap proach which would be worth pen et rat ing.
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