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Il racconto come presenza
La parola «detta»
Il mondo alla rovescia e il quotidiano

e e

Il rac con to come pre sen za
In un ar ti co lo pub bli ca to sulla ri vi sta let te ra ria Pa ra go ne nel 1966,
Maria Corti re cu pe ra le «molte vite» di due per so nag gi leg gen da ri,
Mar col fo e Ber tol do, fi gu re che, pur nelle ori gi ni e nei nomi di ver si,
sem bra no po ter si «rac con ta re quasi con le stes se pa ro le» (Corti 1966�
119). Per so nag gi altri, come può es ser lo l’ir ru zio ne della cul tu ra po po‐ 
la re a corte, le loro sto rie «sot ten do no la strut tu ra d’una al ter ca tio
co mi ca e ri tua le fra il savio e il pazzo, un con flic tus fra due cul tu re e
due società di ver se, una bat ta glia buf fo ne sca» (Cam po re si 1993� 80)
che Maria Corti segue nel tempo, im ma gi nan do in fi ne l’in con tro del
sa pien te vil la no Ber tol do con il mondo con tem po ra neo. La cul tu ra
espres sa dal per so nag gio, quel «qual co sa che in di vi dua va su bi to il si‐ 
gni fi ca to delle pa ro le e dei fatti die tro l’oscurità nella quale, entro pa‐ 
laz zi e regge, pa ro le e fatti ten de va no a na scon der si» (Corti 1966� 119)
si trova qui im prov vi sa men te smar ri ta, in ser vi bi li ed inu ti li le mas si me
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con cui gio ca va «la su bli me morra della sa pien za» (Corti 1966� 126). Il
pas sag gio dalle cam pa gne e dalle corti me die va li alla società in du‐ 
stria le, e alla ca te na di mon tag gio dove la stu dio sa e scrit tri ce in fi ne
lo im ma gi na, segna non sol tan to uno spo sta men to di va lo ri e di re la‐ 
zio ni so cia li e cul tu ra li, ma in ma nie ra più ampia l’impossibilità di uti‐ 
liz za re quel ti pi co flui re ver ba le di mas si me e pro ver bi per in da ga re il
reale. È in que sto modo che la ma tri ce car ne va le sca dello spi ri to ber‐ 
tol de sco prova ad af fac ciar si un’ul ti ma volta du ran te una ma ni fe sta‐ 
zio ne di piaz za: il ri bal ta men to e la sov ver sio ne tem po ra nea dell’or di‐ 
ne so cia le non sono più am mes si, e la «san gui gna sa pien za vil la ne sca
[fi ni sce] in fumo». So prav vis su to den tro il rac con to nei se co li, Ber tol‐ 
do im prov vi sa men te entra in un gran si len zio «che si tinge di nero»:
la cul tu ra di cui è por ta to re «non ha più a che fare col mondo» (Corti
1966� 129).

Il breve rac con to di Maria Corti, il cui fi na le amaro forse non è che
solo una, e non l’ul ti ma, delle molte «me ta mor fo si» di Mar col fo, pone
al me no due que stio ni: quel la della pre sen za, nel mondo con tem po ra‐ 
neo, di forme di cul tu ra lo ca le e fol klo ri ca di cui il per so nag gio ci ta to
non è che una delle molte e pos si bi li espres sio ni; e quel la, evi den te‐ 
men te in trec cia ta alla prima, della no stra capacità di ri co no sci men to
di ca te go rie di pen sie ro che sem bra no non ap par te ne re più alla
società at tua le (Mar ro ne 2012� 18-19), e dun que della loro
trasmissibilità in con te sti dif fe ren ti da quel li in cui, per se co li, si sono
for ma te e dif fu se. Que stio ni che im pli ca no una di men sio ne di rac‐ 
con to e di modalità nar ra ti ve at tra ver so le quali, al di là degli at tua li
«re si dui fol klo ri ci» (Schen da 2001� 79), si espri mo no re per to ri e forme
delle cul tu re tra di zio na li.

2

Una delle pos si bi li ri spo ste che si pos so no tro va re alle que stio ni pre‐ 
sen ta te è stata data da un libro usci to pochi anni fa per l’edi to re ita‐ 
lia no Don zel li. Si trat ta di Ce ca fu mo, rac col ta di rac con ti e fiabe, sia
tra di zio na li che ori gi na li, nel quale il la vo ro di scrit tu ra si col lo ca
entro uno spa zio di ve ri fi ca e ri scon tro delle possibilità non solo di
saper leg ge re la cul tu ra po po la re (e le sue espres sio ni nar ra ti ve), ma
anche di tro var ne un’area di con ti nua zio ne nella contemporaneità.
Ce ca fu mo, nelle modalità di ela bo ra zio ne dei rac con ti, muove di fat ti
un’in da gi ne al me no in due di re zio ni. Una prima che ri guar da le tra‐ 
spo si zio ni di un ma te ria le nar ra ti vo pre ce den te e pre e si sten te; una
se con da che, ol tre pas san do la sem pli ce ma te ria nar ra ti va, pone for te‐
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men te una ri fles sio ne sulla trasmissibilità, e l’attualità pos si bi le, di
uno spa zio cul tu ra le co mun que con ce pi to a par ti re da una si tua zio ne
di oralità.

Il vo lu me è il testo d’esor dio di Asca nio Ce le sti ni, at to re, re gi sta e
scrit to re che, par ten do da una pro fon da ed in ci si va pre sen za in
quell’ampio fe no me no che va sotto il nome di tea tro nar ra zio ne (Guc‐
ci ni 2005a: 11-43), si è nel tempo sem pre più spes so con fron ta to con
lin guag gi e co di ci di ver si (il ci ne ma, la nar ra ti va, la mu si ca etc.), ma
vis su ti in pa ral le lo, mo stran do d’es se re una delle personalità ar ti sti‐ 
che ed in tel let tua li più vi va ci nel pa no ra ma cul tu ra le ita lia no con tem‐ 
po ra neo. Que sto am plia men to e pas sag gio con ti nuo in co di ci dif fe‐ 
ren ti, di cui Ce ca fu mo è una delle prime ma ni fe sta zio ni, sem bra al
tempo stes so con ser va re e met te re in luce una «geo gra fia sot ter ra‐ 
nea» uni ta ria che, come ha se gna la to Ste fa nia Ri mi ni, pone un ri pen‐ 
sa men to su «quel lo che sem bra va un epi so di co e fia be sco ri tor no al
‘po po la re’ [di ven ta to in ve ce] il metro di una pos si bi le ‘ri vo lu zio ne’ cul‐ 
tu ra le» (2009� 154). Se la via delle fiabe non è dun que solo espe rien za
oc ca sio na le, ma ma nie ra in cui prima a tea tro poi at tra ver so altri lin‐ 
guag gi ar ti sti ci è stata ela bo ra ta una «pro spet ti va dal basso», il pas‐ 
sag gio da testo re ci ta to a testo scrit to in Ce ca fu mo di vie ne una ve ri fi‐ 
ca su come, nella pa gi na, possa ri tro var si e tra dur si una pra ti ca sce ni‐ 
ca in tes su ta di uno sguar do an tro po lo gi co che, dalla fine degli anni
No van ta, Ce le sti ni è an da to com pien do at tra ver so una serie di spet‐ 
ta co li sul mondo po po la re e sui suoi rac con ti.

4

La novità di Ce ca fu mo, in re la zio ne alla fia bi sti ca, è certo quel la di as‐ 
su me re nel testo scrit to tale spe ci fi co fil tro sce ni co, in un ten ta ti vo di
ani ma re la scrit tu ra in pa ral le lo con il pre ce den te la vo ro di me di ta‐ 
zio ne an tro po lo gi ca sul ma te ria le nar ra ti vo delle fiabe (Guc ci ni
2005b: 55-60). Per tale mo ti vo, prima di pro ce de re ad un’ana li si su
come si espri ma nell’opera scrit ta una di ver sa po si zio ne nella pre sen‐ 
ta zio ne del re per to rio fia be sco, converrà ri chia ma re bre ve men te al‐ 
cu ni ele men ti di quel la pra ti ca tea tra le che si le ga no alla for ma zio ne
ini zia le del testo. Tale di scen den za fra si tua zio ni enun cia ti ve dif fe‐ 
ren ti è del resto espli ci ta men te ri chia ma ta nel libro fi na le, e af fer ma‐ 
ta dal nar ra to re nella pre fa zio ne dell’opera. La for mu la co mu ni ca ti va
di Ce ca fu mo, Sto rie da leg ge re ad alta voce, que sto il ti to lo com ple to, è
in tal senso di ret ta men te le ga ta ad un’ela bo ra zio ne ed una strut tu ra‐ 
zio ne che pre ce do no la forma scrit ta e che al lu do no con ti nua men te
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alla si tua zio ne tea tra le di par ten za. Al punto che quest’ul ti ma ap pa re
ri pre sen ta ta, cer ta men te in ma nie ra dif fe ren te e con ef fet ti dis si mi li,
nell’al le ga to audio parte in te gran te del vo lu me nel quale il pub bli co
può sen ti re l’au to re nar ra re sei sto rie, ac com pa gna to da una serie di
mu si che po po la ri rein ter pre ta te da Mat teo D’Ago sti no e Gian lu ca
Zam ma rel li. Il let to re si trova così di fron te ad una com po si zio ne che
espli ci ta il pro prio es se re stra ti fi ca ta nel tempo. Una stra ti fi ca zio ne
che è in sie me quel la delle fiabe tra di zio na li e quel la della ri cer ca ar ti‐ 
sti ca e dram ma tur gi ca dell’au to re:

In que sta ma nie ra è nato Ce ca fu mo. Dal bi so gno di por ta re in giro
qual co sa che po tes se es se re rap pre sen ta to in stra da e a tea tro, nei
fe sti val e nei lo ca li. È nato dal bi so gno di co strui re un re per to rio che
ci desse la possibilità di ar ri va re in un posto e im prov vi sa re uno spet ‐
ta co lo. In sei anni ab bia mo con ti nua men te al lar ga to que sto re per to ‐
rio fino alla messa in onda di tren tun pun ta te sul rac con to orale su
Radio 3 1. Dopo la messa in onda ab bia mo cu ra to la pub bli ca zio ne di
un libro che rac co glie quel re per to rio. Poi il la vo ro si è ul te rior men te
am plia to e an co ra oggi quan do ci chie do no Ce ca fu mo noi ar ri via mo
in tea tro e prima dello spet ta co lo scri via mo una sca let ta e de ci dia mo
all’im pron ta quali dei rac con ti in re per to rio fa re mo. (Ce le sti ni 2005a:
29)

A dif fe ren za di opere suc ces si ve dell’au to re, per Ce ca fu mo Ce le sti ni
pre ci sa la di men sio ne di se le zio ne pos si bi le fra le sto rie del re per to‐ 
rio con flui te nella rac col ta, nella quale la stes sa scrit tu ra è pre sen te
come ele men to se con da rio 2, a fis sa re una ma te ria in cui la mobilità
del testo con ti nua o do vreb be con ti nua re ad avere un ruolo di primo
piano. A sot to li near ne tale ef fet to con tri bui sce anche il sot to ti to lo
che si pone quale espli ci to in vi to al let to re: Sto rie da leg ge re ad alta
voce. Il mo men to della scrit tu ra è dun que solo la se gna la zio ne di un
re per to rio che dalla pa gi na scrit ta do vreb be nuo va men te rien tra re
entro una si tua zio ne co mu ni ca ti va orale e quo ti dia na, se con do un
mo del lo di nar ra zio ne pre ce den te men te av via to e in da ga to dall’au to‐ 
re:

6

La nar ra zio ne, in fat ti, non è mai qual co sa di so li ta rio; anzi, chi rac ‐
con ta nella tra di zio ne orale, non rac con ta mai da solo, prima cosa
perché non rac con ta per se stes so, o co mun que non sol tan to per se
stes so, se con da cosa perché non rac con ta sol tan to lui, non è mai una
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voce sola che parla. […] Neanch’io in tea tro lo sono, prima cosa
perché so stan zial men te il rac con to non è un mo no lo go ma è ba sa to
sull’INTER- VISTA e quin di su un in cro cio di sguar di. (Ce le sti ni 2003�
21-22)

La na sci ta del rac con to, una na sci ta che ne con di zio na la pre sen za
ma anche la tra smis sio ne, è dun que pen sa ta da Ce le sti ni in uno
scam bio re la zio na le. Giu lio Di Palma, no tan do la curiosità di una no‐ 
ta zio ne come quel la di sot trar si ad una si tua zio ne di mo no lo go, con‐ 
clu de af fer man do che il ri fe ri men to di Ce le sti ni non andrà ri cer ca to
in delle con di zio ni di per for man ce strut tu ra te, nelle quali ap pun to,
come a tea tro, tale fa bu la zio ne cor ri spon de reb be ad una parte unica,
quan to ad una tra di zio ne nar ra ti va nella quale il rac con to è «una
parte della vita di tutti i gior ni e viene pro po sto senza l’au si lio di tec‐ 
ni che par ti co la ri, ma all’in ter no di un les si co quo ti dia no che è alla
por ta ta di tutti» (2005� 93). Tale spo sta men to non si gni fi ca so la men te
pen sa re il rac con to entro una si tua zio ne dia lo gi ca; piut to sto ciò va a
fo ca liz za re l’at ten zio ne su una di na mi ca cul tu ra le che vede il ma te ria‐ 
le nar ra ti vo non sem pli ce men te come qual co sa di espres so, bensì di
agito, sot to li nean do ne «il modo in cui i sim bo li, e i loro mol te pli ci si‐ 
gni fi ca ti, ven go no pro ces sual men te messi ‘in gioco’ e ne go zia ti» (De
Mat teis 1995� 137). Nel re cu pe ro del re per to rio po po la re e nel modo di
pre sen tar lo, ap pun to come nar ra to re e non come per so nag gio in
scena (Bo lo gna 2005� 20), il punto di vista ela bo ra to da Ce le sti ni è
molto vi ci no ad un’im ma gi ne, emer gen te dagli studi sul fol klo re, che
vede la cul tu ra là espres sa, in quan to orale, es sen zial men te come
«cul tu ra tea tra le» (Ca sa li 1982� 12), e la me ta fo ra della scena come un
«mo del lo pri vi le gia to di produzione- ricezione della tra di zio ne orale»
(Be du schi 1987� 49).

7

L’ese cu to re del rac con to mette al lo ra in scena un di scor so pos si bi le,
fun zio na le al mo men to, ed il ruolo dell’in con tro, dell’inter- vista ci ta ta
da Ce le sti ni, co sti tui sce di volta in volta un modo di in ca na la re e rie‐ 
la bo ra re fatti, ten sio ni, pen sie ri im pli ci ti ed espli ci ti da parte dei par‐ 
te ci pan ti di cui il rac con to stes so non è che il com ple ta men to di
un’espe rien za più ampia. È del resto da que sta pro spet ti va che l’an‐ 
tro po lo go Vic tor Tur ner de fi ni va l’azio ne per for ma ti va come un qual‐ 
co sa com piu to «non per espri me re il pro get to, ma per rea liz zar lo»
(1986� 38), ossia per ren der lo pre sen te. In ma nie ra non dis si mi le si
pone la ri fles sio ne di Ce le sti ni:
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Per cui il rac con to è qual co sa che non rac con ta sem pli ce men te la
sto ria, ma rac con ta una pre sen za, la pre sen za di un grup po di per so‐ 
ne, non per forza una comunità, perché al tri men ti noi non po trem mo
par lar più oggi di rac con to […]. Però senz’altro il rac con to pro du ce
un’identità per so na le: una per so na rac con ta una sua sto ria da van ti a
me e io ri co no sco qual co sa in quel la sto ria che mi in te res sa, io ri tro vo
in quel la sto ria una parte della mia identità; una per so na rac con ta
una sua sto ria e la rac con ta per rac con ta re e ren de re pre sen te la sua
identità. (Ce le sti ni 2003� 22)

9

Se per la nar ra zio ne sce ni ca, come scri ve Ce le sti ni, la strut tu ra di re‐ 
per to rio aper to e ma ni po la bi le in una re la zio ne all’am bien te è pre vi‐ 
sta e cer ca ta per ri pro por re e at tua liz za re un mo del lo di nar ra zio ne
che non mimi sol tan to un at teg gia men to delle cul tu re fol klo ri che, ma
ne rea liz zi un’espres sio ne ed una fun zio ne odier na, la si tua zio ne co‐ 
mu ni ca ti va del libro, della quale ci oc cu pe re mo, è ov via men te dif fe‐ 
ren te. Ci si può chie de re al lo ra come nella pa gi na scrit ta Ce le sti ni
tenti di ri sol ve re lo scar to fra pre sen za tea tra le e let tu ra, e se la ri cer‐ 
ca svol ta nell’am bi to della scena trovi degli equi va len ti nella scrit tu ra
delle fiabe. In que sta pro spet ti va, anche per via dell’espli ci to le ga me
che Ce le sti ni sta bi li sce nel pre sen ta re le sue sto rie in dif fe ren ti
espres sio ni ar ti sti che, ci si po treb be ro già aspet ta re delle di na mi che
enun cia ti ve che ten da no a ri sta bi li re que sta espe rien za del rac con to
quale pre sen za. Stra te gie che in con se guen za in ter ven go no e mo di fi‐ 
ca no la ri scrit tu ra dei testi, in re la zio ne par ti co lar men te ad una loro
per ce zio ne co mu ne e ri spet to alle forme at tra ver so le quali que sti
sono pre sen ta ti al let to re: in un gioco di ma ni po la zio ne non tanto dei
con te nu ti delle sto ria, ma della loro so glia di ac ces so. Pro ce den do su
que sti fat to ri, l’obiet ti vo dell’in ter ven to sarà di met te re in luce quel le
stra te gie che, nel testo di Ce le sti ni, ac com pa gna no il tra sfe ri men to
dall’oralità alla scrit tu ra delle fiabe, fo ca liz zan do l’at ten zio ne su al cu ni
aspet ti non con sue ti, e sulle modalità di pre sen ta zio ne della sua rac‐ 
col ta ri spet to al de sti na ta rio.

10

La pa ro la «detta»
Il ruolo del pa ra te sto as su me un par ti co la re ri lie vo in Ce ca fu mo. È
pos si bi le di stin gue re tre tipi di in ter ven ti che agi sco no nella pre sen‐ 
ta zio ne e de fi ni zio ne della let tu ra delle fiabe e at tra ver so i quali il
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libro forma e in for ma il de sti na ta rio: un primo dato dalle due in tro du‐ 
zio ni au to ria li (una fir ma ta da Ce le sti ni; l’altra, sulla «mu si ca in fa vo‐ 
la», da D’Ago sti no, uno degli au to ri della co lon na so no ra dell’al le ga to
audio); un se con do da delle brevi note pre fa to rie ri por ta te all’ini zio di
ogni rac con to; ed in fi ne il pa ra te sto edi to ria le pre sen te sul ri svol to di
co per ti na, non fir ma to, ma pro ba bil men te ad opera dello stes so au to‐ 
re. La fun zio ne di que sti ap pa ra ti non è la me de si ma; in sie me, però,
con tri bui sco no ad una let tu ra del testo for te men te di re zio na ta, che
coin vol ge al me no tre fat to ri: l’uso ‘pra ti co’ del libro di fiabe, il po si zio‐ 
na men to cul tu ra le del suo con te nu to, e la co stru zio ne del nar ra ta rio.

I tre ele men ti con ver go no poi verso un’unica stra te gia di se le zio ne
del let to re e in una pre sen ta zio ne di spe ci fi che modalità di per ce zio‐ 
ne e ri ce zio ne della fiaba. Di quest’ul ti ma di fat ti è messa in evi den za
la ti po lo gia di tra smis sio ne del rac con to, il mo del lo di scam bio co mu‐ 
ni ca ti vo in scrit to nel quo ti dia no il quale, pur es sen do cul tu ral men te
con di vi so anche solo in ri fe ri men to al ge ne re nar ra ti vo di ap par te‐ 
nen za, tende a non tro va re espres sio ne e ma ni fe sta zio ne nelle tra‐ 
scri zio ni e ri scrit tu re con tem po ra nee. Que sto è quan to ac ca de, ad
esem pio, in uno dei ri fe ri men ti mag gio ri, per un let to re ita lia no,
nell’ap proc cio alla fiaba: quel lo delle Fiabe ita lia ne di Italo Cal vi no,
prima e più im por tan te rac col ta di ca rat te re na zio na le pub bli ca ta nel
1956. La ri scrit tu ra cal vi nia na, ci ta ta anche in Ce ca fu mo, ac co glie in
ef fet ti la di men sio ne dell’oralità dei rac con ti tra di zio na li, ma sol tan to
quale dato sto ri co di for ma zio ne e tra sfor ma zio ne del testo in am bi to
fol klo ri co, pro muo ven do in ve ce una leggibilità del mo del lo fia be sco
che pog gia su una scrit tu ra let te ra ria (nonché sulla tra di zio ne scrit ta
del ge ne re nar ra ti vo).

12

Nella co stru zio ne di un di ver so ap proc cio con il ma te ria le nar ra ti vo
tra di zio na le, l’ap pa ra to pa ra te stua le in Ce ca fu mo ha dun que fun zio ne
di met te re in con di zio ne il let to re di co glie re una scrit tu ra fia be sca
che si di stac ca dalla tra di zio ne scrit ta e di in di riz zar lo ad un re cu pe ro
del suono e della pa ro la par la ta quale uno degli ele men ti che gui da no
la scrit tu ra stes sa. Si trat ta di pre sen ta re una strut tu ra a metà: una
strut tu ra che è al tempo stes so ela bo ra ta per una let tu ra nar ra ti va e
per qual co sa d’altro, una voce, una re la zio ne che il testo non attua ma
che pre ve de in ma nie ra espli ci ta quale potenzialità e de sti na zio ne fi‐ 
na le 3. Il primo dato del pa ra te sto, emer gen te fin dal sot to ti to lo, è al‐ 
lo ra un’oralità cer ca ta che anche il testo scrit to do vreb be mo stra re in
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quan to ef fet to. Nel ri svol to di co per ti na viene data una de fi ni zio ne di
que sto stato in sta bi le del testo scrit to: la tra spo si zio ne delle sto rie
avreb be «l’in ten to di mo stra re la ric chez za di una let tu ra par la ta»;
men tre nell’in tro du zio ne l’au to re pro po ne un «sug ge ri men to per la
let tu ra di que sto libro», ossia «di leg ge re a alta voce e ma ga ri di im‐ 
prov vi sa re leg gen do» (Ce le sti ni 2002� XI- XII).

La strut tu ra del testo aiuta ad in qua dra re le sto rie in un ef fet to di
oralità, a co min cia re da una di spo si zio ne for ma le che, in ve ce della
prosa, sce glie di for ni re una scrit tu ra dram ma tur gi ca, nella quale la
riga te stua le ter mi na là dove c’è, o po treb be es ser ci, una pausa nella
let tu ra o dove qual che ele men to im por tan te del testo, che po treb be
es se re sot to li nea to nella re ci ta zio ne, vuole es se re messo in evi den za
an dan do a capo. Ecco, a ti to lo d’esem pio, l’in ci pit della sto ria «Il
corpo a pezzi»:

14

Pe ra sac co era ricco e c’aveva un padre più ricco di lui 
che gli pia ce va di star se ne tran quil lo. 
E Pe ra sac co po te va man gia re senza paura di spen de re trop po, 
po te va bere e ubria car si e sve gliar si a mez zo gior no, 
o sem pli ce men te se ne po te va stare in fi ne stra 
a con ta re i mat to ni nel muro, 
ma una stre ga del paese suo gli aveva im pa ra to un fatto. 
(Ce le sti ni 2002� 154)

La scan sio ne del testo non è dun que pen sa ta se con do la linearità
della let tu ra in si len zio. Gli spazi bian chi, i modi in cui una frase unica
viene spez za ta su più righe (così come anche i salti di riga), for ma no
una visività che già ar ti co la sia una pos si bi le in to na zio ne che un’in‐ 
ter pre ta zio ne del rac con to, se gna lan do inol tre anche la velocità del
suo pro ce de re. Il let to re può ac cet ta re o meno di se gui re tale
ritmicità, ma la pre sen za co stan te di que sto tipo di di vi so ne te stua le
ob bli ga ad una presa di con tat to non abi tua le con la pa gi na, sug ge‐ 
ren do im pli ci ta men te una modalità di ac ces so al testo che in qua dra
già il rac con to.
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In te res san te a que sto pro po si to no ta re come le fiabe siano pre sen ta‐ 
te in un mo vi men to che in clu de una se quen za re ci ta ti va più ampia,
non pre sen te nel testo scrit to, ma che que sto sot tin ten de a par ti re
dall’as sen za dei mar ca to ri più co mu ni nell’iden ti fi ca zio ne della fiaba e
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del rac con to orale, le for mu le di aper tu ra e chiu su ra del testo. Tali
mar ca to ri, ste reo ti pi anche nella tra di zio ne di scrit tu ra dei rac con ti
po po la ri, de li mi ta no co mu ne men te lo spa zio del ge ne re nar ra ti vo,
ossia la lo gi ca che guida il rac con to orale, in for man do in tal modo il
let to re sul tipo di testo che si troverà a leg ge re. Una gri glia for ma le,
dun que, che non ha sol tan to fun zio ne di iden ti fi ca re e de li mi ta re il
rac con to ma, forse in ma nie ra mag gio re, di apri re uno spe ci fi co spa‐ 
zio im ma gi na rio, il cui ri co no sci men to è ri chie sto al de sti na ta rio per
una cor ret ta in ter pre ta zio ne della sto ria (Bel mont 2002� 48-49).

L’as sen za di for mu le quali il «c’era una volta» è quin di ul te rio re scar to
nelle at te se del let to re di Ce ca fu mo. Nel testo di fat ti non com pa io no
che una volta, ma in re la zio ne ad una sto ria che è un pre te sto per un
gioco lin gui sti co e che si di stac ca dalle altre della rac col ta 4. Uno dei
pos si bi li mo ti vi di que sta as sen za è forse il nu me ro li mi ta to di fiabe
nel testo di Ce le sti ni, ap par te nen do la mag gior parte delle sto rie a di‐ 
ver si ge ne ri del rac con to orale: a for mu la zio ni di ver se do vreb be ro
così cor ri spon de re si tua zio ni nar ra ti ve dis si mi li. Ciò però non spie ga
la loro man can za anche nelle fiabe vere e pro prie. Un’ul te rio re mo ti‐ 
va zio ne può al lo ra es se re cer ca ta nella spe ci fi ca di men sio ne
dell’oralità, cul tu ra le e non solo for ma le, che il testo vuole pro por re.
Dan Oc ta vian Ce pra ga, di stin guen do l’uso delle for mu le d’aper tu ra in
nar ra to ri semi- professionisti e non pro fes sio ni sti, ha se gna la to che
que sti ul ti mi, agen do in uno spa zio in ti mo e fa mi lia re, pos so no ot te‐ 
ne re «l’at ten zio ne degli ascol ta to ri e mi su ra re il grado di at te sa del
pub bli co» po nen do ad ini zio del testo «pro ce di men ti di stra nia men to
e di sor pre sa, ot te nu ti spes so me dian te ef fet ti di comicità e de for ma‐ 
zio ne sur rea le» (2006� 221). Lo stu dio so fa co mun que ri fe ri men to alla
pre sen za di for mu la ri co di fi ca ti, anche in que sto caso; ma essi, rien‐ 
tran do entro la lo gi ca del rac con to do me sti co, par ti co lar men te se
all’in te ro di un’oc ca sio ne di rac con to già av via ta, ap pa io no meno de‐ 
ter mi nan ti e ne ces sa ri, sia per il nar ra to re che per il de sti na ta rio. In
que sta ma nie ra, come nell’in ci pit del rac con to «Il corpo a pezzi» ci ta‐ 
to poco sopra, l’at ten zio ne del let to re viene ri chia ma ta at tra ver so la
pre sen ta zio ne di si tua zio ni e di im ma gi ni ati pi che (l’av ver sa ti va
dell’ul ti ma frase ri por ta ta in vi ta di fat ti il let to re a ri pen sa re l’at tac co
sotto un’altra ot ti ca) che mo vi men ta no im me dia ta men te il rac con to:
Pe re sac co, per so nag gio agia to e ten den zial men te sta ti co, è messo in
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con tat to con un sa pe re se gre to (for ni to da una stre ga) che per
curiosità lo porterà a com pie re un viag gio nell’altro mondo.

Cio no no stan te, l’at tac co nar ra ti vo di ogni sin go la sto ria, non me dia to,
pre ve de un ac cor do con il let to re co strui to pre ce den te men te. È que‐ 
sto uno delle fun zio ni dell’ap pa ra to pa ra te stua le, sul quale si ritornerà
a breve. Per il mo men to si vuole se gna la re come l’as sen za di re per to ri
stan dar diz za ti di aper tu ra e chiu su ra, ed il loro ef fet to stra nian te per
il let to re, ten da no ad in qua dra re il suc ce der si dei rac con ti entro
un’unica pos si bi le se quen za la cui am piez za è de li mi ta ta dal libro
stes so de fi nen do in tal modo una fluidità ed instabilità della pa ro la
scrit ta 5; ma anche un ap proc cio ai testi che ha per obiet ti vo quel lo di
spo star ne la per ce zio ne da un’abi tua le rap por to con la tra di zio ne
delle fiabe quale re per to rio dato e de fi ni to che viene tra spo sto sulla
pa gi na e che abi tual men te, pro prio a par ti re dai mar ca to ri più forti
del ge ne re, co strui sce una iden ti fi ca zio ne che è anche chiu su ra e de‐ 
li mi ta zio ne della possibilità di rac con to. At teg gia men to quest’ul ti mo
che pro du ce in de fi ni ti va una vi sio ne della fiaba quale do cu men to sle‐ 
ga to da una necessità odier na di rac con to, ossia una sua incapacità di
per si ste re nello spa zio dell’oggi se non nella sua iden ti fi ca zio ne di og‐ 
get to libro.
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Il ri sul ta to della pa gi na scrit ta di Ce ca fu mo tende dif fe ren te men te
verso un ef fet to di pre sen za, ossia verso la for ma zio ne di un’im pres‐ 
sio ne di vi ci nan za at tra ver so la quale il rac con to sem bra at tuar si e
co sti tuir si nel mo men to della let tu ra. In que sto senso, l’uso pre pon‐ 
de ran te del tempo ver ba le pre sen te fo ca liz za ul te rior men te l’at ten‐ 
zio ne sull’attualità del rac con to della sto ria con tri buen do, anche
nell’immobilità ti po gra fi ca, ad un ten ta ti vo di ri de fi ni zio ne odier na di
que ste nar ra zio ni, non solo come ge ne re o come pa tri mo nio tra di zio‐ 
na le, ma come modalità e rein ven zio ne pos si bi le di una tra smis sio ne
del rac con to. La pre pon de ran za del tempo pre sen te si pone di fat ti in
con tra sto con la tra di zio ne scrit ta di que sto ge ne re di rac con ti, fa vo‐ 
ren do nel let to re una di ver sa per ce zio ne degli stes si entro il si ste ma
dell’oralità. Que sto aspet to, a par ti re dalle teo rie di Wein rich sul fun‐ 
zio na men to dei tempi ver ba li nei testi, è stato stu dia to da Cri sti na
La vi nio la quale ha se gna la to, tra le altre cose, come le fiabe orali
adot ti no pre va len te men te tempi com men ta ti vi, un at teg gia men to che
com por ta un «mag gior coin vol gi men to del sog get to enun cia to re ri‐ 
spet to a quel mondo e, pa ral le la men te, un coin vol gi men to – in
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un’ana lo ga par te ci pa zio ne – del de sti na ta rio» (1993� 43); men tre le
loro ri scrit tu re tempi nar ra ti vi 6. L’uso del pre sen te, con ti nua La vi nio,
è «fun zio na le alla dram ma tiz za zio ne: il rac con to viene ‘at tua liz za to’
[…] e gli av ve ni men ti ven go no quasi rap pre sen ta ti» (1993� 59).

In linea con tale at teg gia men to, nei rac con ti sono pre sen ti anche ef‐ 
fet ti di cir co la zio ne del sa pe re, ossia mo men ti nei quali il nar ra to re si
pone come tra mi te di un pas sag gio nar ra ti vo più ampio che lega la
sto ria ad una certa comunità: «Al paese mio, di co no dell’eser ci to in‐
vin ci bi le. | Di co no che l’eser ci to in vin ci bi le dove passa ruba le be stie»
(Ce le sti ni 2002� 85, cor si vo mio). Il ri chia mo ad una fonte co mu ne non
è però in te so solo come re cu pe ro mi me ti co di at teg gia men ti pre sen ti
nell’oralità; così come pro ba bil men te non sono da co glie re in tal
senso i tic lin gui sti ci, l’uso di una «scrit tu ra ora liz zan te» (Guc ci ni
2005a: 25), e in al cu ni casi (ma re la ti va men te all’as sun zio ne della pa‐ 
ro la da parte di per so nag gi) le forme dia let ta li. Ri pe ti zio ni, tic e forme
agram ma ti ca li rien tra no in ef fet ti nella tra di zio ne del rac con to orale,
ma in Ce ca fu mo la loro rie la bo ra zio ne è tale da non sot ten de re ad una
pre sun ta fedeltà ad un testo fonte (del resto non cer ca ta per molti
altri aspet ti del rac con to). Dif fe ren te men te, tali stra te gie di enun cia‐ 
zio ne ten do no ad in qua dra re l’im ma gi ne della si tua zio ne nar ra ti va
che il testo sup po ne e vuole pro muo ve re e che, nel caso del libro
scrit to, il let to re è chia ma to a rea liz za re in linea non dis si mi le alla
fun zio ne nar ra to re co strui ta in scena.
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Lo «sce neg gia re» anima la si tua zio ne nar ra ti va con de scri zio ni, spie ‐
ga zio ni, dia lo ghi e gesti, sta bi len do così un par ti co la re tipo di rap ‐
por to testo di ri fe ri men to/per for man ce, che ri cor da, ancor più che
la re la zio ne fra la parte scrit ta e la parte in ter pre ta ta, quel le fra sce ‐
neg gia tu ra e film. Al me no par zial men te, i con te nu ti dell’oralità- che-
si-fa-testo ri spon do in fat ti […] all’esi gen za di «gi ra re» il film ver ba le
dell’azio ne. (Guc ci ni 2005a: 25)

In que sto «film ver ba le dell’azio ne» che il de sti na ta rio segue tra le pa‐ 
gi ne, ad emer ge re con forza è la fi gu ra del nar ra to re, ed il suo ruolo
nella tra smis sio ne del rac con to. Que sta as sun zio ne della pa ro la esi bi‐ 
ta da van ti al let to re (e che il let to re stes so pren de in ca ri co nel mo‐
men to in cui ac cet ta il ruolo di nar ra to re ad alta voce 7) spin ge a co‐ 
glie re la se quen za dei rac con ti a par ti re dal ruolo cen tra le di chi as su‐ 
me la responsabilità del di scor so, non sol tan to nei ter mi ni di istan za
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nar ra ti va, ma come fi gu ra au to ria le ne ces sa ria «a ga ran ti re
l’autenticità» a cui nella «per fo man ce con tri bui sce la pre sen za fi si ca
(in carne ed ossa) del nar ra to re, che fil tra le voci e i punti di vista […],
al di là dell’ef fet ti va credibilità dei fatti» (Ri mi ni 2006� 17) 8. Ce le sti ni
di fat ti non scom pa re fra i rac con ti, né si fa nar ra to re in vi si bi le, lo ca‐ 
liz zan do in ve ce il testo at tra ver so una rete di ri man di, le ga mi e mo ti‐ 
va zio ni 9, al cui cen tro si pone la fi gu ra di chi as su me, at tual men te, la
pa ro la e ri ven di ca una processualità anche nella scrit tu ra, ossia «il
ten ta ti vo di ar ri va re a scri ve re la pa ro la ‘detta’» (Ce le sti ni 2002� X),
se con do un mo del lo espres so che è quel lo che «la verità non sta nel
rac con to ma nel bi so gno di rac con tar lo» (Ce le sti ni 2002� X).

In som ma… le sto rie cam bia no men tre ven go no rac con ta te. E cam ‐
bia no perché de vo no es se re rac con ta te an co ra. Cam bia la voce che
le ac com pa gna e l’oc ca sio ne per rac con tar le. Si con fron ta no con
spet ta to ri e lin guag gi di ver si senza per de re la pro pria na tu ra orale.
Cioè la possibilità di cam bia men to. (Ce le sti ni 2002� XI)

Il mondo alla ro ve scia e il quo ti ‐
dia no
La possibilità di tra sfor ma zio ne e rein ven zio ne delle sto rie può però
at tuar si a con di zio ne che il de sti na ta rio con di vi da e rie sca a com‐ 
pren de re il ruolo pri vi le gia to che Ce le sti ni af fi da alla nar ra zio ne ri‐ 
spet to alla sto ria. A que sta fun zio ne sem bra giun ge re uno degli ap pa‐ 
ra ti pa ra te stua li già ci ta ti, il quale al tri men ti po treb be ap pa ri re come
ina spet ta to in un testo di fiabe. Que sto ele men to ag giun ti vo, un fil tro
sup ple men ta re al testo, con si ste nella pre sen ta zio ne, va ria bi le da
poche righe a mezza pa gi na, di ogni sin go la sto ria. La sua lo ca liz za‐ 
zio ne è sotto i ti to li delle sin go le fiabe: lo stile usato è quel lo di una
prosa re go la re ad in ten to in for ma ti vo, men tre, ti po gra fi ca men te ri‐ 
sul ta in ca rat te re mi no re ri spet to al rac con to vero e pro prio. Si di‐ 
stac ca dun que de ci sa men te dal rac con to, sia per stile che per ti po lo‐ 
gia di con te nu ti, ri chia man do si ideal men te alle pa gi ne in tro dut ti ve,
ri spet to alle quali però que ste note non co sti tui sco no esat ta men te
una con ti nua zio ne: se l’in tro du zio ne pre sen ta il nar ra to re ri spet to al
suo mondo (al tea tro, all’ascol to e ri crea zio ne dei rac con ti) e alla for‐ 
ma zio ne del libro, le note ana liz za no sin go li aspet ti delle sto rie e della
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loro cul tu ra di pro ve nien za. Inol tre, la por zio ne te stua le che pre ce de i
rac con ti non fa parte della let tu ra ad alta voce au spi ca ta da Ce le sti ni,
anche se il de sti na ta rio par reb be il me de si mo. Si po treb be ag giun ge re
che in que sto caso il de sti na ta rio pri vi le gia to è colui che assumerà la
let tu ra ad alta voce, e non gli even tua li ascol ta to ri. Da que sto punto
di vista si trat ta di un ap pa ra to che evi den zia un ruolo di ac com pa‐ 
gna men to e com men to al testo vero e pro prio.

È pos si bi le di vi de re i con te nu ti che vi si tro va no se con do di ver se aree
te ma ti che: una prima de di ca ta alla pro ve nien za del rac con to, se esso
sia tra di zio na le o ori gi na le, o an co ra se se sia frut to di un’ela bo ra zio‐ 
ne sce ni ca 10; una se con da in cui si espli ci ta no even tua li in for ma to ri,
par ti co lar men te per quan to ri guar da le sto rie sul mondo con tem po‐ 
ra neo 11; una terza che in for ma sul tema trat ta to nel rac con to ed il
suo ruolo all’in ter no della cul tu ra po po la re (nonché, in al cu ni casi,
l’ela bo ra zio ne di que sto tema da parte degli studi et no lo gi ci 12); ed in‐ 
fi ne, col le ga ta a quest’ul ti ma, una quar ta nella quale si espli ci ta no
certi at teg gia men ti e ca te go rie cul tu ra li dif fe ren ti da quel li del pos si‐ 
bi le de sti na ta rio 13 o si im ma gi na il rac con to entro il si ste ma di pen‐ 
sie ro della realtà di pro ve nien za 14. Non per tutti i rac con ti tali ele‐ 
men ti sono pre sen ti in sie me, anzi è fre quen te che ad ogni oc ca sio ne
ci si trovi di fron te ad una od al mas si mo due so lu zio ni espli ci ta te. Vi
è dun que ampia libertà che ha come ef fet to quel lo di fo ca liz za re ogni
sin go la nota sul par ti co la re ruolo ‘gio ca to’ dalla sto ria: chia ren do in
tale ma nie ra una qual che particolarità, la pre sen za di un tema cul tu‐ 
ra le im por tan te, la tra sfor ma zio ne ef fet tua ta.
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L’im por tan za di un tale ap pa ra to nella ri ce zio ne dei rac con ti è evi‐ 
den te. Il let to re, se guen do la linearità del testo, non ac ce de di ret ta‐ 
men te ad un in con tro con le sto rie, ma que sto è pre ven ti va men te
me dia to, di scus so, con no ta to. Si apre in que sto modo il ‘si pa rio’ co sti‐ 
tui to dal «c’era una volta», non la scian do però im pli ci te le re fe ren ze
cul tu ra li che la for mu la con tie ne. Di fat ti, in pre va len za nelle note non
ci si trova più di fron te al mo ti vo della tra smis sio ne orale del testo,
ma ad una più ampia ri de fi ni zio ne della cul tu ra po po la re della quale
l’au to re offre un con te sto per ti nen te per poter leg ge re più age vol‐ 
men te ele men ti sot tin te si della sto ria. Il ca rat te re in for ma ti vo delle
note ri ve la poi uno dei suoi aspet ti più in te res san ti in re la zio ne ai
rac con ti ori gi na li, par ti co lar men te a quei testi in cui il con te nu to di‐ 
scus so è in rap por to alla me mo ria col let ti va, alla sto ria re cen te o a
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pro ble ma ti che che non rien tre reb be ro, tra di zio nal men te, nel rac con‐ 
to orale (la se con da guer ra mon dia le, la con di zio ne ope ra ia etc.). In
ri fe ri men to a que sti testi, si com pren de me glio come l’in sie me delle
note crei già una pro spet ti va d’in da gi ne nella quale anche i rac con ti
non tra di zio na li fi ni sco no per rien tra re, e a par ti re dalla quale que sti
si re la zio na no agli altri testi. Vi è dun que un ef fet to di cor ri spon den za
cul tu ra le che è in sie me «la volontà di su sci ta re una ‘nuova let te ra tu ra
orale’ che non si li mi ti ad adat ta re le fa vo le della tra di zio ne, ma sia un
loro equi va len te» (Guc ci ni 2005a: 169). Pro prio «La fab bri ca», rac con‐ 
to al quale Guc ci ni si ri fe ri sce nella ci ta zio ne, rap pre sen ta una delle
pro spet ti ve di come le forme ed i modi del rac con to orale pos sa no
an co ra in da ga re la realtà. In que sto caso la nota pone al let to re delle
que stio ni che la sto ria stes sa sem bre reb be ri sol ve re con la sua pre‐ 
sen za:

È dif fi ci le pen sa re a una possibilità della fiaba nella cul tu ra con tem ‐
po ra nea. Il pen sie ro bor ghe se l’ha co stret ta nell’am bi to della let te ra ‐
tu ra per l’in fan zia, men tre la fiaba era un vero e pro prio ge ne re della
let te ra tu ra orale. [… Le fiabe] Me mo riz za va no, rac con ta va no e in ter ‐
pre ta va no tutto un uni ver so. […] Per que sto mi chie do se la let te ra ‐
tu ra orale ha una possibilità nella cul tu ra con tem po ra nea. Se nel
mondo pre sen te può esi ste re un’oralità che è an co ra in grado di rac ‐
con ta re i de sti ni degli uo mi ni e delle donne. (Ce le sti ni 2002� 204)

Il pa tri mo nio del rac con to orale di vie ne dun que una ma nie ra di at tra‐ 
ver sa re e co strui re le sto rie anche nella contemporaneità, lo spe ci fi co
re cu pe ro di un punto di vista che può at tuar si in una nar ra zio ne più
ampia e dif fu sa, in un rap por to tra oralità, scrit tu ra e ri scrit tu ra che
di quel re per to rio non re cu pe ra so la men te delle sto rie ma una spe ci‐ 
fi ca forma di let tu ra del reale. Tra mi te que sto ac co sta men to e li vel la‐ 
men to dei rac con ti (sia da un punto di vista sti li sti co che di fo ca liz za‐ 
zio ne del rac con to) nel la vo ro di Ce le sti ni si svi lup pa il ten ta ti vo di
vei co la re una par ti co la re vi sio ne della cul tu ra orale entro la quale
pos so no così rien tra re, ac can to a per so nag gi fan ta sti ci e mondi ma‐ 
gi ci, fi gu re che scor ro no lungo il filo della sto ria ita lia na, fino a fi gu re
di ri tor no, come in un’ipo te ti ca continuità nar ra ti va 15. La co sti tu zio ne
di una nuova let te ra tu ra dell’oralità passa in que sto caso at tra ver so
una di scus sio ne e pre sen ta zio ne degli ele men ti e dei per so nag gi che
a quel la cul tu ra ap par ten go no, alla loro capacità d’espri me re una de ‐
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scri zio ne del quo ti dia no, e alla ma nie ra di per ce pir lo e di par te ci par vi.
Si trat ta di un ap proc cio nella de scri zio ne della realtà in ti ma men te
le ga to ad al cu ne qualità dei rac con ti po po la ri che tro va no par ti co la re
rea liz za zio ne nelle ri scrit tu re delle sto rie e de scri zio ne negli ap pa ra ti
pa ra te stua li: il ri bal ta men to e la pre di le zio ne di per so nag gi mar gi na li.

Di quest’in da gi ne sul quo ti dia no, l’espres sio ne più evi den te in Ce ca‐ 
fu mo è Giufà, le cui sto rie sono messe in ri sal to ri spet to alle altre
della rac col ta. I testi ri guar dan ti l’eroe tra gi co mi co della tra di zio ne
me di ter ra nea (espres sio ne della fi gu ra dello scioc co leg gen da rio) 16,
con l’ec ce zio ne di due im me dia ta men te pre ce den ti gli altri ed uno
posto fra i primi rac con ti, sono pre sen ta ti di fat ti in una unità ri ser va‐ 
ta, que sta com po sta di cin que nar ra zio ni, con ti to lo «Vita e morte di
Giufà». Tali rac con ti, pur au to no mi l’uno dall’altro, co sti tui sco no
quin di una se quen za il cui le ga me e la cui continuità sono sot to li nea‐ 
te da più fat to ri. In primo luogo il ti to lo ge ne ra le che in qua dra e riu‐ 
ni sce i sot to ti to li dei di ver si epi so di; se con da ria men te la nota in for‐ 
ma ti va in que sto caso è posta solo all’ini zio dell’in te ra se quen za, of‐ 
fren do al let to re una vi sio ne d’in sie me di quel lo che sta per leg ge re;
terzo, l’ini zio di ogni sto ria ri pren de e ri par te dalla si tua zio ne pre ce‐ 
den te men te nar ra ta (e, in al cu ni casi, ri pe ten do im me dia ta men te ad
ini zio rac con to l’im ma gi ne sulla quale si è con clu so il pre ce den te 17);
in fi ne, i testi di que sta por zio ne sono quel li rac con ta ti a voce sul sup‐ 
por to audio al le ga to al libro nel quale Ce le sti ni, ac com pa gna to dai
mu si ci sti, in ter pre ta in suc ces sio ne i brani mo stran do in sie me una
ma nie ra di gi ra re «at tor no ad un per so nag gio per sve lar ne i pos si bi li
de sti ni» e un modo di av vi ci nar si «alle oc ca sio ni del rac con to nella
tra di zio ne orale» (Ce le sti ni 2002� 204).
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Spo sta ti dalla suc ces sio ne con sue ta dei rac con ti del testo, que ste
sto rie tro va no una stra te gia di pre sen ta zio ne par ti co la re. Le in for ma‐ 
zio ni sul per so nag gio, sulle qualità (po si ti ve) che la scioc chez za com‐ 
por ta (Mar ro ne 2012� 18-25), sono di fatto an ti ci pa te nelle note ai rac‐ 
con ti di que sto an ti e roe che pre ce do no «Vita e morte di Giufà». Oltre
a ciò, la me dia zio ne te stua le tende ad in for ma re pre ven ti va men te
anche sulla di na mi ca dei rac con ti di Giufà, ma più in ge ne ra le del fia‐ 
be sco, i cui testi pos so no, pur da una pro spet ti va non usua le, uti liz za‐
re ele men ti pro ve nien ti da altri con te sti (av ve ni men ti sto ri ci, fan ta sti‐ 
ci, per so nag gi reali ed in ven ta ti) 18. La va ria zio ne, quale fat to re in ter‐ 
no al ge ne re nar ra ti vo e alle sue ri scrit tu re, con ti nua ad es se re ri co‐
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no sciu ta come modalità le ga ta di volta in volta alla si tua zio ne co mu‐ 
ni ca ti va, anche se tale tra sfor ma zio ne non mo di fi ca la vi sio ne cul tu‐ 
ra le che le sto rie met to no in scena. Di qui l’uso, nel breve ciclo, di
sto rie pro ve nien ti da tra di zio ni di ver se, le quali però non mu ta no il
ca rat te re del per so nag gio, bensì ne ar ric chi sco no la fi gu ra. L’ef fet to
che emer ge da que sta scel ta è quel lo di fo ca liz za re l’at ten zio ne sulla
co stan te di na mi ca at tra ver so la quale l’an ti e roe Giufà, per ingenuità o
ma li zia, sov ver te il senso del reale che gli si pone di fron te, riu scen do
al tempo stes so a ri ca va re un van tag gio. L’in sen sa tez za che ac com pa‐ 
gna così le sin go le azio ni dello scioc co mo stra una lo gi ca ed un’ef fi ca‐ 
cia che si ac cu mu la di epi so dio in epi so dio, fino a se gna re un per cor‐ 
so di vita del per so nag gio, for mu lan do uno spe ci fi co modo di stare al
mondo e di per ce pir lo. Non il solo Giufà però è per so nag gio di un
mondo ro ve scia to. La chia rez za evo ca ti va delle sue sto rie (du pli ca ta
nell’al le ga to audio) ed il loro fa ci le mec ca ni smo di ca po vol gi men to
degli aspet ti del quo ti dia no è anche una modalità di chiu su ra del libro
che ria pre, in ma nie ra re tro spet ti va, le sto rie già lette. Il let to re di fat ti
può ri tro va re lungo l’arco del testo de cli na zio ni di ver se di que sto ro‐ 
ve scia men to, de cli na zio ni che però con fi gu ra no una co mu ne presa
cul tu ra le del reale, o me glio una sua in ter pre ta zio ne: «la co stru zio ne
di un mondo alla ro ve scia […] non serve a ta glia re i ponti con la realtà,
ma a sov ver tir ne il senso, re cu pe ran do un altro modo di per ce pi re il
tempo e la co scien za» (Ri mi ni 2009� 154).

Si ri tor na, in tal modo, alle te ma ti ca di par ten za pro po sta dall’ar ti co lo
di Maria Corti, ossia come la cul tu ra fol klo ri ca possa tro va re un pro‐ 
prio ruolo entro il mondo con tem po ra neo. Le stra te gie di pre sen ta‐ 
zio ne dei rac con ti di Ce ca fu mo al lu do no di fat ti ad una continuità
delle sto rie, e degli at teg gia men ti cul tu ra li espli ci ta ti da Ce le sti ni,
entro l’espe rien za del let to re, che è chia ma to a rein ter pre tar le e a
for mar si una nuova im ma gi ne del rac con to per po ter lo ri pe te re (Ce‐ 
le sti ni 2003� 26). In que sto senso, i testi non mo stra no più solo una
forma di una tra smis sio ne di pa ro la, ma tale ri fe ri men to di vie ne ele‐ 
men to pri vi le gia to per in da ga re aspet ti della me mo ria cul tu ra le con‐ 
di vi sa dalla pro spet ti va del quo ti dia no (la di men sio ne re la zio na le del
rac con to) che si realizzerà, pur su un piano di ver so, anche in altri
testi (an co ra una volta mo bi li in di ver se espres sio ni ar ti sti che) 19; una
ma nie ra di co stru zio ne so cia le del rac con to che, a par ti re dalla tra di‐ 
zio ne del fia be sco e del po po la re, «dà forma alla no stra per ce zio ne
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2  «Io ho ini zia to ve ra men te a scri ve re con Scemo di guer ra… Quel lo che fa‐ 
ce vo prima, per esem pio con Ce ca fu mo, Fab bri ca, Radio Clan de sti na, era una
spe cie di tra scri zio ne men ta le dello spet ta co lo» (Ce le sti ni 2007b: 55).

3  Tale re la zio ne che il testo pone è ad esem pio ri ba di ta nel ri svol to di co‐ 
per ti na: «E non im por ta se ad ascol ta re chi legge sia un bam bi no, il pro prio
com pa gno o la pro pria com pa gna o un grup po di amici. Pa ra dos sa le che
possa sem bra re, si può leg ge re ad alta voce anche da soli» (Ce le sti ni 2002).

4  Si trat ta de «La santa», rac con to che, iso la to ri spet to agli altri testi, chiu‐ 
de il libro, e sulle cui ca rat te ri sti che si ri man da alla nota nu me ro 7.

5  L’ef fet to di continuità, non delle sto rie, ma del loro le ga me e ri chia mo
im pli ci to, è dato anche dalla suc ces sio ne te ma ti ca, for ni ta dal nar ra to re in
ma nie ra espli ci ta nelle note che pre ce do no ogni rac con to. Si ri tro va no di‐ 
fat ti te ma ti che si mi li (tra le più ri cor ren ti quel la sull’identità, sulla morte, sul
viag gio nell’aldilà) in rac con ti adia cen ti o poco di stan ti. Così, ad esem pio, il
rac con to ci ta to, «Il corpo a pezzi», segue e ri pren de il tema della nar ra zio ne
pre ce den te, chia ri to anche in que sto caso dalla nota in tro dut ti va: «E Pa ra‐ 
sac co, il per so nag gio di que sta sto ria ha una tec ni ca, la stes sa di Gher ga
[per so nag gio del rac con to pre ce den te]. Ma men tre Gher ga viene con dot to
nell’altro mondo per riac qui sta re la vita, Pa ra sac co ci va per sod di sfa re una
curiosità…» (Ce le sti ni 2002� 154). Nella di spo si zio ne dei rac con ti è al lo ra rav‐ 
vi sa bi le una continuità nella va ria zio ne che forma la loro «ve nu ta a ca den‐ 
za», ossia «la lo gi ca in ter na di una se quen za nar ra ti va o me glio [la] per ce zio‐ 
ne da parte dei par te ci pan ti della lo gi ca in ter na di una se quen za nar ra ti va»
(Mi lil lo 1983� 23, cor si vo nel testo).

6  Sull’uso dei tempi è in te res san te se gna la re un caso: nel primo dei rac‐ 
con ti della rac col ta di Ce le sti ni, «Ce ca fu mo», dopo aver nar ra to la sto ria al
pre sen te, l’au to re ri por ta al cu ni pos si bi li fi na li al ter na ti vi emer si du ran te dei
la bo ra to ri ef fet tua ti con bam bi ni di scuo le ele men ta ri. I fi na li dei bam bi ni,
forse in virtù di una per ce zio ne delle fiabe ora mai as sun ta tra mi te il fil tro
del libro scrit to, adot ta no tutti tempi nar ra ti vi, di stan zian do in tal modo
sog get to enun cia to re e de sti na ta rio dal mondo rac con ta to (Ce le sti ni 2002�
3-11).

7  A que sto pro po si to Ce le sti ni pre ve de, nell’as sun zio ne del ruolo di enun‐ 
cia to re da parte del let to re, irregolarità e va rian ti che quest’ul ti mo è in vi ta to
ad in tro dur re nel testo: «il sug ge ri men to per leg ge re que sto libro, in ve ce, è
di leg ge re a voce alta e ma ga ri im prov vi sa re leg gen do. Ri pe te re le pa ro le
che hanno un suono in te res san te, sci vo la re sulle ‘s’, ro si ca re le ‘r’, far fu glia re
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le ‘f’… in som ma, cer ca re di ti ra re fuori dal segno scrit to l’an te na to della
scrit tu ra, ov ve ro il suono che l’ha crea ta» (Ce le sti ni 2002� XI- XII). C’è un
caso, inol tre, nel quale il let to re è ob bli ga to ad im prov vi sa re. Si trat ta dell’ul‐ 
ti ma sto ria della rac col ta, «La santa», de fi ni ta «un pre te sto per un di ver ti‐ 
men to lin gui sti co». La sto ria, molto sem pli ce, ri pe te con poche va rian ti un
me de si mo sche ma, fino allo scio gli men to fi na le. Ciò che conta non è tanto il
rac con to quan to il gioco tra «una serie di pre fis si che ri man go no sem pre gli
stes si» e la va ria zio ne «sulla de si nen za delle pa ro le che ci in te res sa evi den‐ 
zia re» (ad es. «C’era una volta una santa, mi nan ta buf fan ta | col cir cu run can‐ 
ta col fir fu run fan ta. | In som ma c’era una volta una santa»). Il rac con to, re ci‐ 
ta to per in te ro nell’al le ga to audio, è in ve ce so spe so in più punti nel testo
scrit to nel quale, una volta dato lo sche ma ini zia le, ven go no suc ces si va men‐ 
te solo ri por ta ti i pas sag gi che im pli ca no un cam bia men to della sto ria e la
sua con clu sio ne. In que sto caso il de sti na ta rio, per poter leg ge re la sto ria,
deve as su me re in prima per so na il gioco te stua le por tan do lo avan ti anche là
dove ef fet ti va men te il testo è as sen te.

8  In ri fe ri men to al ruolo di Ce le sti ni nar ra to re in am bi to tea tra le, Ge rar do
Guc ci ni ha scrit to: «Poiché l’oralità che ha ge ne ra to le sto rie della tra di zio ne
si è pro dot ta in am bi ti ci vi li e cul tu ra li di ver si dal no stro, ecco che il nar ra‐ 
to re, per far ri vi ve re l’ori gi na rio rap por to di in te gra zio ne con la comunità di
ascol to, deve ri sar ci re l’at tua le svuo ta men to della ‘pa ro la detta’ e sta bi li re
[…] forme di percettività al te ra ta per cui il rac con to de cli ni nuo va men te i
de sti ni dell’umanità, esten da o mol ti pli chi le di men sio ni del reale, per fo ri il
tempo» (Guc ci ni 2005b: 70).

9  Em ble ma ti co in tal senso l’at tac co dell’in tro du zio ne nel quale il nar ra to re
rie vo ca i rac con ti della nonna, lo ca liz zan do li («Mia nonna Ma rian na è nata
ad An guil la ra Sa ba zia. Aveva un re per to rio di rac con ti di stre ghe che rac‐ 
con ta va in tempi e luo ghi che solo ap pa ren te men te non ave va no al cu na im‐ 
por tan za […]», 2002� IX), per poi de fi ni re il pro prio rap por to ri spet to
all’ascol to delle sto rie ed il va lo re che esse ave va no per la pa ren te.

10  Es.: «I due rac con ti che se guo no sono stati scrit ti cer can do di ap pro fon‐ 
di re l’im ma gi ne della guer ra at tra ver so dif fe ren ti fonti orali. Il primo me sco‐ 
la due aspet ti della nar ra zio ne po po la re: i goffi bri gan ti […] e le leg gen de di
eser ci ti che hanno di strut to in te ri po po li… Ne sca tu ri sce que sto rac con to
che, vo lu ta men te, nell’in sie me non ha più quasi nulla di po po la re» (Ce le sti ni
2002� 85).

11  Es.: «Que sto rac con to è sulla se con da guer ra mon dia le. A me è ca pi ta to
di ascol ta re delle sto rie da Olek Min cer, at to re po lac co che da molti anni
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vive e la vo ra in Ita lia. Ab bia mo fatto in sie me uno spet ta co lo e pun tual men te,
ogni gior no, per due set ti ma ne, prima dell’ini zio delle prove me ne rac con‐ 
ta va una di sto ria. Que sto rac con to nasce anche da lì» (Ce le sti ni 2002� 89).

12  Es.: «Nella cul tu ra orale le sto rie che ri guar da no il pro ble ma dell’identità
sono tra le più belle in as so lu to. Più di chiun que altro è riu sci to a ren de re
chia ra la que stio ne dell’identità Er ne sto De Mar ti no, con il con cet to di ‘per‐ 
di ta della pre sen za’, ov ve ro la per di ta della possibilità di man te ner si nel pro‐ 
ces so cul tu ra le. In al cu ne sto rie i per so nag gi per do no anche il loro nome e il
loro ruolo nella società […]» (Ce le sti ni 2002� 48).

13  Es.: «Nel mondo po po la re la morte non ve ni va vista come una cosa lon ta‐ 
na, come un even to di stin to dagli altri even ti della vita. Lo spa zio della casa
come lo spa zio del paese ac co sta va no tra loro tutti gli aspet ti della vita e tra
que sti aveva una parte anche la morte. […] La pre sen za degli og get ti è te sti‐ 
mo nian za di qual co sa che è stato nel tempo pas sa to. Così anche la morte
pren de un aspet to umano. […] La morte, la vec chia ia si com bat to no come
per so ne vere e pro prie: dalla morte si scap pa come da un cre di to re o da un
ladro» (Ce le sti ni 2002� 42).

14  Es.: «L’epi lo go [del rac con to] è quasi ri tua le e l’ele men to della mo ne ta
nella bocca del de fun to ci ri man da a un’usan za piut to sto dif fu sa nel pas sa to.
[…] In que sto rac con to la mo ne ta fi ni sce nella bocca di Giufà per gioco, ma
chissà cosa si gni fi ca va ascol ta re una sto ria del ge ne re per qual cu no che la
mo ne ta nella bocca del pro prio pa ren te la met te va dav ve ro!» (Ce le sti ni
2002� 215).

15  Ad esem pio il per so nag gio di Gio van ni Lima che, al pari di fi gu re come
Cap puc cet to Rosso o Giufà, il let to re in con tra più volte: una prima in «Tre‐ 
blin ka» poi in «La fab bri ca»; due testi, tra l’altro, che con ti nue ran no ad es‐ 
se re rie la bo ra ti negli anni di ve nen do in se gui to spet ta co li tea tra li: Scemo di
guer ra (2006b) e Fab bri ca (2007a).

16  Il ciclo nar ra ti vo di Giufà, uno dei più dif fu si in Ita lia, è stato rac col to a
fine ot to cen to da Giu sep pe Pitrè (1978� 317 – 320; 1982� 353 – 379) e Laura
Gon zem bach (1999� 210-220), per poi es se re ri pre so da Cal vi no nella sua
edi zio ne delle Fiabe ita lia ne poiché «il gran ciclo dello scioc co, anche se non
è fiaba, è trop po im por tan te nella nar ra ti va po po la re anche ita lia na perché
lo si lasci fuori» (2002� 1166) .

17  Un esem pio di que sto tipo di continuità fra testi, non sol tan to a li vel lo di
mo ti vi, ma di azio ni che si se guo no in ma nie ra im me dia ta è ben evi den te tra
la sto ria nu me ro due «Giufà e il pe ra stro» e la tre «Giufà senza paura». Fi ‐
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nen do la prima, «Giufà lo lega all’al be ro e ve sti to da mo na co pren de e se ne
parte per il paese», l’at tac co della se con da è il se guen te: «Ar ri va to in paese
si mette su un mu ret to» (Ce le sti ni 2002� 234-235). Da sot to li nea re il fatto
che la continuità isti tui ta fra le sto rie per met te al nar ra to re di evi ta re di ri‐ 
pe te re il sog get to dell’azio ne ad ini zio nar ra zio ne.

18  « Nella tra di zio ne po po la re le fiabe hanno straor di na ria capacità di met‐ 
te re in re la zio ne im ma gi ni ed ele men ti pro ve nien ti da am bi ti com ple ta men‐ 
te di ver si. In una fiaba puoi tro va re l’eco di un av ve ni men to sto ri co che va a
me sco lar si con la vi cen da in ven ta ta di un per so nag gio. O un per so nag gio
real men te esi sti to che di ven ta sim bo lo di un modo di fare. Una stes sa fiaba
può es se re rac con ta ta in ver sio ni di ver se, a se con da dello spet ta to re al
quale è in di riz za ta» (Ce le sti ni 2002� 215).

19  Dei testi che adot ta no una pro spet ti va già pre sen te nella scrit tu ra di
que ste fiabe si se gna la no al me no due opere che, nate nell’am bi to tea tra le,
sono poi state ri scrit te come ro man zi au to no mi: Sto rie di uno scemo di
guer ra (2005b) e La pe co ra nera (2006a). In en tram be, il rac con to dei mu ta‐ 
men ti dell’Ita lia (la Li be ra zio ne, gli anni del boom eco no mi co e il mondo ma‐ 
ni co mia le) è af fi da to ad una pro spet ti va dal basso in tri sa di ele men ti sti li sti ci
e cul tu ra li del rac con to po po la re (a co min cia re dalla labilità tra vita e morte)
che, come nel mo del lo fia be sco, al lon ta nan do si da una de scri zio ne ve ro si‐ 
mi le, ela bo ra no una di ver sa espe rien za del quo ti dia no a par ti re, anche in
quei casi, dal po si zio na men to della pa ro la da parte del nar ra to re.

Italiano
L’ar ti co lo ana liz za le ma nie re di pre sen ta zio ne dei rac con ti po po la ri in Ce‐ 
ca fu mo di Asca nio Ce le sti ni. Af fron tan do le di ver se stra te gie at tra ver so le
quali l’au to re in ter pre ta e re sti tui sce una di men sio ne dell’oralità del rac con‐ 
to, lo stu dio si sof fer ma sulla re la zio ne tra que sta ri scrit tu ra ed il ten ta ti vo
di pro por re una pos si bi le ‘let te ra tu ra orale’ nella contemporaneità.

Français
L’ar ticle pro pose une ana lyse des formes de pré sen ta tion des contes folk lo‐ 
riques dans Ce ca fu mo d’As ca nio Ce les ti ni. En se fo ca li sant sur les dif fé rentes
stra té gies par les quelles l'au teur ré in vente l'ora li té du récit, l’étude est axée
sur la re la tion entre la ré écri ture des contes et la pro po si tion d’une ‘lit té ra‐ 
ture orale’ au jourd’hui.
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The study provides an ana lysis about the forms of present a tion of folk tales
in Ce cafumo, a nar rat ive work by As canio Ce lestini. Fo cus ing on the dif fer‐ 
ent strategies through which the au thor shows the or al ity of the nar rat ive,
the study con cen trates on the re la tion ship between the re writ ing of folk‐ 
tales with the sug ges tion of an 'oral lit er at ure' in the con tem por ary so ci ety.
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