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Rias sun to della fiaba
Un Re fic ca na so esau di sce il de si de rio espres so da tre so rel le po po la‐ 
ne di spo sar si : allorché le prime due am bi sco no a nozze con un do‐ 
me sti co della corte reale – il vi na io e il for na io – in cam bio di una
gran quantità di vino e di pane, la mi no re, che è anche la più bella, si
au spi ca di spo sa re il Re in per so na, pro met ten do gli una di scen den za
dalle doti fi si che me ra vi glio se, due figli ma schi dai ca pel li d'oro e una
fi glia che, oltre la ca pi glia tu ra aurea, sa reb be stata do ta ta di una stel la
in fron te.

1

La ce le bra zio ne delle nozze reali e la con cre tiz za zio ne della pro mes sa
fatta dalla so rel la mi no re su sci ta pres so le due so rel le un vivo sen ti‐ 
men to di ge lo sia che le in du ce, in as sen za del Re, a so sti tui re ogni
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neo na to con un ani ma le e ad af fi da re i bam bi ni alla vec chia Menga
affinché li an ne ghi, dopo aver mu ra ta viva la loro madre. Ma il piano
fal li sce: tro va ti da un bar ca io lo, i bam bi ni ven go no da lui al le va ti gra‐ 
zie ai pro ven ti che gli pro cu ra la ven di ta di al cu ne cioc che dei loro
ca pel li, con cui potrà anche far co strui re un pa laz zo per loro, si tua to
di fron te a quel lo del Re.

Un gior no, le tre zie, re si den ti nel pa laz zo del Re fic ca na so, ve do no i
tre bam bi ni men tre si ta glia no mu tual men te i ca pel li e so spet ta no
che siano i figli della so rel la mi no re: di nuovo in ca ri ca no la vec chia
Menga di farli mo ri re, ciò che que st'ul ti ma tenta di fare in ci tan do la
bam bi na più pic co la a pro cu rar si l'Ac qua che balla, l'Al be ro che suona
e l'Uc cel Bel- verde, una cerca con trad di stin ta da pe ri co li mor ta li. Se i
due fra tel li rie sco no a pro cu rar si i due og get ti ma gi ci, ri spet tan do i
con si gli del l'e re mi ta, ciò non sarà il caso per la cat tu ra del l'uc cel lo, la
quale incomberà in ve ce alla loro so rel la che, nel ri spet ta re la prova
del si len zio, si affermerà come vin ci tri ce e ridarà la vita ai fra tel li, ri‐ 
ma sti pie tri fi ca ti per non aver su pe ra to tale prova.

3

I tre fra tel li pos so no così fi nal men te ri spon de re po si ti va men te al l'in‐ 
vi to a cena che il Re aveva più volte ri vol to loro in va no, una cena du‐ 
ran te la quale l'Uc cel Bel- verde fa no ta re l'as sen za di una per so na, in
cui gli astan ti rav vi sa no la Re gi na mu ra ta viva, la quale viene li be ra ta
im me dia ta men te. Ti mo ro se dei de lit ti com mes si, le sue so rel le ten ta‐ 
no al lo ra di av ve le na re il cibo dei tre ni po ti e della loro madre, un ten‐ 
ta ti vo che l' Uccel Bel- verde riuscirà a sven ta re, prima di con dan na re
il grup po an ta go ni sta a un ca sti go spet ta co la re e di an nun cia re al Re
che i tre fan ciul li sono i suoi figli.

4

Nel 1956, in pieno di bat ti to sul neo rea li smo, con se cu ti vo alla pub bli‐ 
ca zio ne del ro man zo Me tel lo (1955) di Vasco Pra to li ni (Bo nu ra 1972�
32) 1 e allorché la que stio ne della lin gua vi ve va un en ne si mo epi so dio
in se gui to alla pub bli ca zio ne del ro man zo pa so li nia no Ra gaz zi di vita
(1955), la casa edi tri ce Ei nau di pub bli ca un'o pe ra in due vo lu mi in ti to‐ 
la ta Fiabe ita lia ne rac col te dalla tra di zio ne po po la re du ran te gli ul ti mi
cento anni e tra scrit te in lin gua dai vari dia let ti da Italo Cal vi no. Nelle
prime pa gi ne del l'am pia In tro du zio ne lo scrit to re li gu re spie ga come
nac que tale ini zia ti va:
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La prima spin ta a com por re que sto libro è ve nu ta da un'e si gen za edi ‐
to ria le: si vo le va pub bli ca re, ac can to ai gran di libri di fiabe po po la ri
stra nie re, una rac col ta ita lia na. Ma che testo sce glie re? Esi ste va un
"Grimm ita lia no"(1971 : 7)? 2

Egli vi con fes sa lo stato d'a ni mo con cui as sol se la com mis sio ne ei‐ 
nau dia na, il cui scopo era anche di in cre men ta re pres so il let to ra to
ita lia no e stra nie ro la dif fu sio ne di un pa tri mo nio fol clo ri co fino ad al‐ 
lo ra esplo ra to so prat tut to da de mo lo gi di gran fama :

6

Era per me – e me ne ren de vo ben conto – un salto a fred do, come
tuf far mi da un tram po li no in un mare in cui da un se co lo e mezzo si
spin ge solo gente che v'è at trat ta non dal pia ce re spor ti vo di nuo ta re
tra le onde in so li te, ma da un ri chia mo del san gue, quasi per sal va re
qual co sa che s'a gi ta là in fondo e se no per der ci si senza più tor na re a
riva, come il Cola Pesce della leg gen da! [...]. Io m'im mer ge vo in que ‐
sto mondo sot to ma ri no di sar ma to d'o gni fio ci na spe cia li sti ca, sprov ‐
vi sto d'oc chia li dot tri na ri, nean che mu ni to di quel la bom bo la d'os si ‐
ge no che è l'en tu sia smo [...] per ogni ri ve la zio ne di quel lo che – con
un'e spres sio ne gram scia na fin trop po for tu na ta – si chia ma oggi il
"mondo su bal ter no"; bensì espo sto a tutti i ma les se ri che co mu ni ca
un ele men to quasi in for me, mai fino in fondo do mi na to co scien te ‐
men te come quel lo della pigra e pas si va tra di zio ne orale (1971 : 11-12).

Nel l'am bi to di una ri fles sio ne di stam po dia cro ni co de di ca ta alle
nuove forme as sun te dalla fiaba nel ven te si mo se co lo, ai suoi ava tars,
alle sue "rein car na zio ni", ci pro po nia mo di esa mi na re una delle fiabe
ita lia ne più note, L'Uc cel bel- verde, con la quale Cal vi no apre il se con‐ 
do vo lu me della rac col ta ei nau dia na. La prima ver sio ne scrit ta ap pa re
nel l'o pe ra di Gio van fran ce sco Stra pa ro la (Ca ra vag gio, 1480?- Venezia
1557?) Le pia ce vo li notti 3, "un libro nuovo e sin go la re non solo per la
molteplicità delle forme nar ra ti ve, ma anche e so prat tut to per la scel‐ 
ta di dare con sa cra zio ne let te ra ria alla fiaba po po la re, quel la fiaba che
co sti tui va già al lo ra un gu sto so e dif fu so in trat te ni men to se ra le" (Pi‐ 
ro va no 2006  : 52). Com po sta di settantré testi in prosa, qua li fi ca ti
dal l'au to re con l'ap pel la ti vo "Fa vo la" e di al tret tan ti enig mi scrit ti in
ot ta va, posti alla fine di ogni rac con to, essa venne pub bli ca ta a Ve ne‐ 
zia, in due vo lu mi, nel 1550 e nel 1555� L'uc cel bel- verde cor ri spon de
alla fa vo la IV,3 di An ci lot to re di Pro vi no e si in se ri sce nel primo vo lu‐ 
me 4.
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Un'al tra ver sio ne è ri scon tra bi le in due testi del l'am pia opera in ti to la‐ 
ta La no vel la ja fio ren ti na. Fiabe e no vel li ne ste no gra fa te in Fi ren ze dal
det ta to po po la re da Vit to rio Im bria ni, pub bli ca ta a Li vor no nel 1877 5: il
primo è in ti to la to L'uc cel li no che parla, e il se con do, una va rian te,
L'uc cel bel- verde 6. Come per ogni fiaba, Cal vi no in di ca nella nota
posta alla fine del testo le fonti alle quali ha at tin to, ma anche le
particolarità e le finalità degli in ter ven ti ef fet tua ti:

8

Da L'uc cel li no che parla, Fi ren ze; e da altre ver sio ni (IM BRIA NI). Per
que sta fiaba così dif fu sa in tutta Ita lia ho in te gra to la ver sio ne del ‐
l'Im bria ni con par ti co la ri trat ti da molte altre ver sio ni, in modo da
darne un testo il più ricco pos si bi le [...]. La prima ver sio ne let te ra ria
è la no vel la di An ci lot to re di Pro vi no in STRA PA RO LA (IV,3), assai si ‐
mi le alla tra di zio ne orale come è giun ta a noi (1971 : 363).

Come ha os ser va to con molto acume Al ber to Maria Ci re se (1988 : 19),
que sta espli ca zio ne non si ri vol ge tanto al let to re quan to agli spe cia li‐ 
sti di fia bi sti ca, le cui even tua li cri ti che circa la fedeltà al testo ori gi‐ 
na rio sem bra no in tal modo an ti ci pa ta men te neu tra liz za te.

9

Vit to rio Im bria ni (Na po li, 1840 - Po mi glia no d'Ar co, 1886), nella
Dedica- prefazione alla Gigia sot to li nea va a sua volta che l’obiet ti vo
fon da men ta le del suo la vo ro era ri pro dur re con la mas si ma fedeltà il
lin guag gio del po po lo, di sco stan do si quin di dal modus ope ran di dei
fra tel li Grimm. 7

10

Il raf fron to tra la ver sio ne cal vi nia na dell' Uccel bel- verde e quel la im‐ 
bria na del l'Uc cel lin che parla, alla luce del testo pri ma rio scrit to dallo
Stra pa ro la, ci ap pa re tanto più in te res san te da svol ge re che "lo sco‐ 
iat to lo della penna" af fer ma di aver vo lu to

11

ar ric chi re sulla scor ta delle va rian ti le ver sio ni scel te, quan do si può
ser ban do ne in tat to il ca rat te re, l'in ter na unità, in modo da ren der la
più piena e ar ti co la ta pos si bi le; in te gra re con una mano leg ge ra d'in ‐
ven zio ne i punti che pa io no elisi o smoz zi ca ti […] (1971 : 17).

Ma a che cosa fa egli ri fe ri men to osten tan do tale obiet ti vo: alla die ge‐ 
si, alla fin zio ne, alla mo ra le, alla letterarietà della fiaba? Trat tan do si di
una delle fiabe più note in Ita lia, ma anche al l'e ste ro 8, ci pro po nia mo
di af fron ta re tali in ter ro ga zio ni con fron tan do il testo se le zio na to con
la ver sio ne stra pa ro lia na e con L'uc cel lin che parla di Vit to rio Im bria‐
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ni, in base al l'a na li si del l'i per te sto svol ta dal l'in si gne stu dio so fran ce se
Gérard Ge net te, se con do il quale

[...] privo di un in di vi dua bi le agram ma ti smo, l'i per te sto può esser
letto a sé stan te; esso rac chiu de un si gni fi ca to au to no mo e quin di, in
un certo modo, suf fi cien te. Tut ta via, suf fi cien te non vuol dire esau ‐
sti vo. Ogni iper te sto pre sen ta un'ambiguità [...]. Tale ambiguità è do ‐
vu ta al fatto che un iper te sto può esser letto al tempo stes so a sé
stan te e in re la zio ne con il suo ipo te sto (1982 : 450) 9.

L'ambiguità ri le va ta da Gérard Ge net te è pre sen te o meno nel caso
che ci in te res sa? Sino a che punto Cal vi no è riu sci to a far pre va le re lo
sta tu to dello stu dio so, ac qui si to quasi suo mal gra do, su quel lo dello
scrit to re at trat to dalla fiaba?

13

1. L'in trec cio fia be sco cal vi nia no:
tra imi ta zio ne e in no va zio ne
Alla dif fe ren za dello Stra pa ro la, il quale ini zia la nar ra zio ne con la
pre sen ta zio ne di An ci lot to re di Pro vi no, non nel l'e ser ci zio del po te re
po li ti co, ma in un mo men to in cui "per suo di por to con molta com pa‐ 
gnia se n'an da va alla cac cia" (275), Vit to rio Im bria ni au to re di L'uc cel‐ 
lin che parla e Cal vi no av via no la fiaba – un ge ne re che que st'ul ti mo
de fi ni sce come "il rac con to ma gi co che di so li to parla di re di paesi
in de ter mi na ti" (1971 : 19) –, con una po si zio ne po li ti ca al quan to netta,
ossia la con dan na del po te re mo nar chi co, ar bi tra rio e ti ran ni co:

14

– (Im bria ni) C'era una volta un Re. Non si sa per qual caso proibì che
la sera non si sor tis se, pena la testa; nes su no, in di spen sa bil men te,
sennò ta glia ta la testa. 10

– (Cal vi no) Un Re era fic ca na so. An da va, a sera, sotto le fi ne stre dei
sud di ti, a sen ti re cosa si di ce va nelle case. Era un tempo di tur bo len ‐
ze, e il Re so spet ta va che il po po lo co vas se qual co sa con tro di lui
(351).

Il de no mi na to re co mu ne ai tre testi, ossia il mo ti vo del l'in gan na tri ce
in gan na ta, sul quale pog gia l'in trec cio nar ra ti vo sca tu ri sce tut ta via da
tale in ci pit: la pas seg gia ta del re rap pre sen ta in fat ti la molla che farà
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scat ta re la man can za, uno dei perni del l'ar chi tet tu ra fia bi sti ca. 11 Nella
fat ti spe cie, si trat ta del de si de rio espres so da tre fan ciul le del po po lo
di spo sar si con un espo nen te della servitù del Re – si ni scal co, ca me‐ 
rie re, scu die ro, for na io, o vi na io a se con da della ver sio ne – e, per la
più gio va ne, ad di rit tu ra con il Re in per so na. A mo' di com pen so per
tale ma tri mo nio, ognu na di chia ra di esser pron ta a fare un dono me‐ 
ra vi glio so, il cui ca rat te re fit ti zio rag giun ge l'a pi ce con la pro mes sa
della so rel la mi no re:

Io in ve ce vor rei avere in sposo il Re in per so na, e gli farei due figli
ma schi di latte e san gue coi ca pel li d'oro e una fi glia fem mi na di latte
e san gue coi ca pel li d'oro e una stel la in fron te (Cal vi no 1971 : 351).

Cal vi no, non solo ri cor re così a uno dei topoi della fiaba, cioè "la ten‐ 
den za a me tal liz za re e mi ne ra liz za re og get ti ed es se ri vi ven ti" (Lüthi
1979 : 40), ma si rial lac cia anche pa le se men te alla fa vo la stra pa ro lia na
IV,3 e a L'uc cel lin che parla del l'Im bria ni giacché l'in gan no di cui sarà
vit ti ma la so rel la mi no re, dopo il ma tri mo nio con il Re e il me ra vi glio‐ 
so parto, verrà or di to dalle due so rel le, la mag gio re e la mez za na, ge‐ 
lo se di tale asce sa so cia le. Ma di ver sa men te dalle ver sio ni pre ce den ti,
la mano com pli ce della loro volontà omi ci da sarà quel la della vec chia
Menga e non quel la della re gi na madre sor ret ta dalla co ma re.

16

Il no stro tra la scia il di scor so teo lo gi co e mi so gi no dello scrit to re ca‐ 
ra vag gi no mi ran te a giu sti fi ca re la superiorità del l'uo mo ri spet to alla
donna per volontà di vi na, 12 per dar adito a quel suo pre ci puo gusto
per l'a zio ne e le mo ti va zio ni lo gi che ad essa le ga te espres so in gran
parte della sua pro du zio ne let te ra ria. 13 Né trova spa zio nelle pa gi ne
cal vi nia ne una sep pur mi ni ma imi ta zio ne del l'in vet ti va sca glia ta dallo
Stra pa ro la con tro la mésalliance e l'o dio ch'es sa ge ne ra da parte della
" pro ter va e ma li gna madre del re" (277) al l'o ri gi ne dello stra ta gem ma
con tro la nuora.

17

I tre bam bi ni nati cogli at tri bu ti me ra vi glio si ven go no so sti tui ti nei tre
testi con degli ani ma li, ma come aveva già fatto l'Im bria ni al suo
tempo, non si trat ta più di cani bo to li bensì di una scim mia, di un
cane e di una tigre, ani ma li dal pro fi lo mag gior men te ca rat te riz za to.

18

Anche nella se quen za de di ca ta al l'e mar gi na zio ne di cui è vit ti ma la
so rel la mi no re dopo il parto, Cal vi no pre di li ge L'uc cel lin che parla; ella
in fat ti non è posta sotto un'ac qua io ove, a mo' di cibo, le ven go no
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date "le im mon di cie e le ca ro gne che giù della fe ten te e sozza scaf fa
ca de va no", come scri ve il no vel lie re ed enig mo gra fo ber ga ma sco
(280), ma in con di zio ni fi si che e psi co lo gi che che l'Im bria ni aveva già
messo in scena e che lo scrit to re li gu re ri pren de quasi alla let te ra:

Le so rel le la pren do no, la le va no dal letto, la por ta no giù in can ti na, la
mu ra no dal collo in giù, che le re sta va fuori solo la testa. Ogni gior no
le an da va no a por ta re un po' di pane e un bic chier d'ac qua, e le da va ‐
no uno schiaf fo per una: que sto era il suo cibo quo ti dia no (351).

Ne L'uc cel lin che parla si legge:20

Ven ghia mo alle so rel le che il Re gli la scia piena libertà di far quel che
vo glio no di que sta donna. La pren do no, la le va no di letto, la por ta no
giù in can ti na, la mu ra no di qui in giù; dal collo in giù, tutta mu ra ta,
altro che la testa fori. Ed ogni gior no gli an da va no a por ta re un po' di
pane, un bic chier d'ac qua; e uno schiaf fo per una gli da va no: que sto
era il suo man gia re (86).

Nel se gui to della nar ra zio ne, lo Stra pa ro la come l'Im bria ni pos so no
es se re con si de ra ti quali ri fe ri men ti fe del men te ri spet ta ti, in quan to i
tre bam bi ni con dan na ti al l'an ne ga men to dal grup po ag gres so re ver‐ 
ran no adot ta ti da un bar ca io lo pres so il quale ri mar ran no fino al mo‐ 
men to del l'a gni zio ne pa ter na.

21

Al pari dei due pre ce den ti nar ra to ri, Cal vi no dà una nuova in cri na tu ra
alla vi cen da con un se con do stra ta gem ma, le cui vit ti me sa ran no an‐ 
co ra una volta i tre ge mel li. In fat ti, dopo aver ap pre so che sono an co‐ 
ra in vita, le due so rel le li spin go no a pro cu rar si og get ti ma gi ci, con
l'in ten to che tale cerca ca gio ni la loro morte, dati i pe ri co li che pre‐ 
sen ta.

22

Nella ri scrit tu ra cal vi nia na la cerca 14 del l'Ac qua che Balla – già pre‐ 
sen te nella ver sio ne stra pa ro lia na e di cui l'Im bria ni offre una va rian te
ne L'uc cel lin che parla tra mi te la fon ta na che bril la – e del l'Al be ro che
Suona – allorché Stra pa ro la e Im bria ni pro pon go no ri spet ti va men te il
pomo e l'al be ro che canta – ri ve ste la me de si ma finalità di quel la evo‐ 
ca ta nella fa vo la IV,3 delle Pia ce vo li notti, ossia ac cre sce re la bel lez za
fi si ca di Se re na e ren der la più fe li ce . Si nota così che i due
ipo te sti sono al quan to pre sen ti nel l'in trec cio ri scrit to da Cal vi no,
seb be ne egli ri du ca il nu me ro dei per so nag gi e pri vi le gi l'a zio ne,

23
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giun gen do ad una nar ra zio ne molto con ci sa. L'o mag gio ch'e gli rende
a Gio van fran ce sco Stra pa ro la nell'In tro du zio ne della rac col ta ei nau‐ 
dia na per l'a ver con fe ri to al l'I ta lia una sorta di su pre ma zia ge ne ti ca in
ma te ria di fiabe ri spet to ad altri paesi, 15 un giu di zio a cui Gian car lo
Maz za cu ra ti sottoscriverà anni dopo col qua li fi car lo "ca po sti pi te
prin ci pa le dei re per to ri fia be schi eu ro pei" (1976  : 67-113), si tra du ce
certo con la ri pre sa del mo ti vo del l'in gan na tri ce in gan na ta, ma se‐ 
con do modalità nar ra ti ve che con flui sco no verso una razionalità del
fia be sco. Ma l'ava tar cal vi nia no si distinguerà dai due testi di ri fe ri‐ 
men to anche per la messa in scena di fi gu re del tutto nuove.

2. Gi gan ti ed ere mi ti: le nuove fi ‐
gu re cal vi nia ne
Le prove a cui sono sot to po sti i tre bam bi ni mi ra co lo sa men te sal va ti
dal bar ca io lo sono esco gi ta te dalla vec chia Menga, in ca ri ca ta per la
se con da volta di uc ci der li alfin di evi ta re l'a gni zio ne da parte del Re.

24

Nel testo cal vi nia no si os ser va che gli osta co li da su pe ra re nel l'am bi to
della cerca dei due og get ti ma gi ci e del l'Uc cel bel- verde in du co no la
messa in scena di fi gu re 16 del tutto as sen ti nelle ver sio ni pre ce den ti: i
quat tro gi gan ti con le spade in mano messi a far la guar dia al pa laz zo
ove si trova l'Ac qua che balla, e la "por ti ci na con sopra un paio di for‐ 
bi ci" (359) con cui l'e roe dovrà mi su rar si per ac ce de re al l'Al be ro che
suona, so sti tui sco no tanto gli ani ma li ve le no si e di vo ra to ri di es se ri
umani pre sen ti nella ver sio ne stra pa ro lia na , quan to le mor ti fe re e
vo ci fe ran ti fi gu re, dal pro fi lo im pre ci so, a cui ri man da in ve ce il testo
del l'Im bria ni. 17

25

 (286)

Se il gi gan te si in scri ve nel l'u ni ver so della fiaba ita lia na 18 – pur es sen‐ 
do del tutto as sen te nella rac col ta stra pa ro lia na – con l'o sta co la re l'a‐ 
zio ne del l'e roe, va ri le va to che Cal vi no al ter na os ser van za e ri fiu to
della tra di zio ne fa vo li sti ca, per il modo in cui viene af fron ta to. In fat ti i
due fra tel li, ese cu to ri del de si de rio della loro so rel la di pos se de re
l'og get to ma gi co, non trion fa no gra zie alle loro doti per so na li

26

ma grazie

all'eremita. Figura assente nella favola IV, 3 19 e ne L'uccellin che parla, l'eremita con i suoi

consigli 20 permette di far procedere l'azione, seguendo in ciò uno dei topoi della fiaba:
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La tra di zio ne orale in doeu ro pea (com pre sa quel la dei ta roc chi) e la
no vel li sti ca, che da essa ha ab bon dan te men te at tin to, ci pre sen ta no
l'e re mi ta in una du pli ce veste. Da un lato ab bia mo ere mi ti che si ca ‐
rat te riz za no per quel le che do vreb be ro es se re le loro abi tua li virtù:
religiosità, bontà, sag gez za. Dal l'al tro tro via mo in ve ce fi gu re di ere ‐
mi ti dai con tor ni me lan co ni ci e sa tur ni ni, se non per fi no fo schi: se ‐
dut to ri, per ver si, as sas si ni [...]. La fiaba sem bra però igno ra re que sto
se con do aspet to del per so nag gio, per pri vi le gia re la fi gu ra del l'e re ‐
mi ta vir tuo so, il quale as su me così quasi in va ria bil men te il ruolo di
aiu tan te. Egli, forte della pro pria sa pien za, dà in di ca zio ni al l'e roe im ‐
pe gna to in una dif fi ci le ri cer ca (Lüthi 1979 : 153).

Oc cor re inol tre ri le va re che Cal vi no con fe ri sce al con si glio del l'e re‐ 
mi ta un ca rat te re scher zo so tra mi te il modo di su pe ra re l'o sta co lo:

27

Sta' a sen ti re, - disse l'e re mi ta, - vedi quel la mon ta gna? Va' in cima,
tro ve rai una gran pia nu ra e in mezzo un bel pa laz zo. Da van ti al por ‐
to ne ci sono quat tro gi gan ti con le spade in mano. Sta' at ten to: quan ‐
do hanno gli occhi chiu si non devi pas sa re, hai ca pi to? Passa in ve ce
quan do hanno gli occhi aper ti. C'è il por to ne: se lo trovi aper to non
pas sa re, se lo trovi chiu so spin gi e passa. Tro ve rai quat tro leoni:
quan do hanno gli occhi chiu si non pas sa re, passa quan do li trovi con
gli occhi aper ti, e tro ve rai l'Ac qua che Balla[...]. 
Ahi! – disse l'e re mi ta, – l'Al be ro che Suona è un osso duro. Senti cosa
devi fare: sali sulla mon ta gna, guar da ti dai gi gan ti, dal por to ne, dai
leoni, tutto come ha fatto tuo fra tel lo. Poi tro ve rai una por ti ci na con
sopra un paio di for bi ci; se le for bi ci sono chiu se non pas sa re; se sono
aper te, passa. Tro ve rai un al be ro enor me che suona con tutte le sue fo ‐
glie. Tu ar ram pi ca ti e stac ca il ramo più alto: lo pian te rai nel tuo giar ‐
di no e metterà ra di ci (358-359).

Il "gioco" car ne va le sco con lo sguar do, as sen te nelle pre ce den ti ver‐ 
sio ni, dà così luogo a uno slit ta men to della nar ra zio ne che av vi ci na la
fiaba alla farsa. 21

28

Si può par la re di un ipo te sto im bria no e di un ipo te sto stra pa ro lia no
nella ri pre sa in chia ve mitico- religiosa del ruolo che ri ve ste an co ra lo
sguar do nel su pe ra men to delle prove. Stra pa ro la af fi da al l'o ste il
com pi to di tra smet te re ai due fra tel li l'og get to ma gi co gra zie al quale
po tran no scam pa re alla"ve le no sa fiera" che im pe di sce di ac ce de re al
pomo che canta:

29
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Pren de te adun que que sta veste tutta di spec chi co per ta e l'uno di voi
si la ponga in dos so, e solo così ve sti to entri nel giar di no di cui tro va ‐
re te l'u scio aper to, e l'al tro resti fuori del giar di no, e in modo al cu no
non si lasci ve de re. Ed en tra to ch'e gli sarà nel giar di no, l'a ni ma le su ‐
bi to gli verrà al l'in con tro, e ve den do si se stes so ne gli spec chi, in con ‐
ta nen ti morto in terra caderà; e an da to se ne a l'al be ro del can tan te
pomo, quel lo uma na men te prenderà, e senza guar dar si a die tro, fuori
del giar di no uscirà (286).

Il rin vio al mito di Per seo e Me du sa è par ti co lar men te espli ci to, come
lo era pres so l'Im bria ni la rac co man da zio ne, for mu la ta dall' aiu tan te,
di non vol tar si in die tro per evi ta re la pie tri fi ca zio ne, quel lo al mito di
Orfeo ed Eu ri di ce:

30

In men tre che tu hai fi ni ta la stra da, tu tro ve rai una bel lis si ma piaz za,
dove c'è una porta. Entra den tro e ve drai un cor ti le lungo lungo, ma
lungo! Di qui e di là non ve drai altro che sta tue; che sono uo mi ni e
donne an da ti come siei ito tu, tale e quale, per cer ca re que ste tre
cose. Te, le puoi avere. Se quan do tu senti ur la re, strap par ti per la
per so na, se tu non ti volti, que sta roba l'è tua; ma se ti volti, tu di vie ni
sta tua. 22

Cal vi no si rial lac cia ai testi pre scel ti quan do ri pren de il ca rat te re fun‐ 
zio na le dello sguar do, ma se ne di sco sta nel l'as so ciar lo a fi gu re del
tutto nuove, quali sono ap pun to i gi gan ti e l'e re mi ta. Del resto, du‐ 
ran te l'ul ti ma cerca, de di ca ta al l'Uc cel bel- verde, il no stro ri cor re a
una tonalità po li zie sca che con fe ri sce alla fin zio ne un co lo ri to par ti‐ 
co la re opa ciz zan do sem pre di più la tra scri zio ne delle fonti.

31

3. L'ul ti ma prova o l'ava tar in
chia ve “magico- poliziesca”
Dallo Stra pa ro la e dal l'Im bria ni au to re di L'uc cel lin che parla Cal vi no
ri pren de lo scopo della terza ed ul ti ma quest, ossia la cat tu ra del l'Uc‐ 
cel bel- verde. Lo scac co dei due fra tel li, con se cu ti vo alla tra sgres sio‐ 
ne del l'in ter di zio ne di ri spon de re alle do man de del l'uc cel lo, è una
spia, nella ver sio ne cal vi nia na, di ciò che Cri sti na La vi nio chia ma "in‐ 
gen ti li men to" del testo, fon da to sul ri cor so ad una certa dose di rea li‐ 
smo psi co lo gi co. 23 La pie tri fi ca zio ne co sti tui sce in fat ti la san zio ne

32
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data ai due fra tel li per lo stu po re, in realtà il do lo re, espres so circa la
sorte su bi ta dalla loro madre:

Il gio va ne arrivò nel giar di no pieno di sta tue e di uc cel li. L'uc cel bel- 
verde si posò sulla spal la e gli disse: - Sei ve nu to, ca va lie re? E credi di
pren de re me? Ti sba gli. Sono le tue zie che ti man da no a morte. E tua
madre la ten go no mu ra ta viva... 
- Mia madre mu ra ta viva? – disse il gio va ne e come parlò su bi to
diventò anche lui sta tua di marmo (360-361).

La pie tri fi ca zio ne è inol tre fun zio na le allo svol gi men to del l'in trec cio
fia be sco in quan to con fe ri sce alla so rel la mi no re un nuovo sta tu to,
quel lo del l'at tan te e non più della ri chie den te. Ve sti ta da ca va lie re,
mu ni ta dei due og get ti ma gi ci, ella in fat ti s'in cam mi na dopo aver
ascol ta to i con si gli del l'e re mi ta:

33

– Apri l'oc chio, che se quan do l'Uc cel lo parla gli ri spon di sei fi ni ta.
Strap pa gli una penna delle ali, in ve ce, ba gna la nel l'Ac qua che balla e
poi tocca tutte le sta tue... 
– Ap pe na l'Uc cel bel- verde vide la ra gaz za ve sti ta da ca va lie re, le si
posò sulla spal la e disse: – Anche tu qui? Ora di ven te rai come i tuoi
fra tel li...Li vedi? Uno e due, e con te tre... Tuo padre in guer ra...Tua
madre mu ra ta viva... E le tue zie se la ri do no... (361)

Per aver sa pu to ri spet ta re l'in ter di zio ne re la ti va al si len zio, la so rel la
mi no re permetterà ai suoi fra tel li, ma anche ai leoni, ai gi gan ti e alla
coor te di sta tue che po po la no il giar di no di tor na re in vita. Oc cor re
ri le va re che nel l'e pi so dio della cat tu ra Cal vi no non ri pren de né il ri‐ 
cat to a cui la bam bi na con la stel la in fron te sot to po ne va l'uc cel lo
nella ver sio ne stra pa ro lia na (280) 24, né lo stra ta gem ma pre sen te
nell'Uc cel li no che parla, in cui le pen to le usate a mo' di og get to ma gi‐ 
co tra du co no uno schiet to quan to sor ri den te rea li smo po po la re, raf‐ 
for za to da uno stile che ri sen te dell'oralità. 25

34

Con la cat tu ra del l'uc cel lo ini zia l'e pi lo go della fiaba, nel quale Cal vi no
si distaccherà dalle ver sio ni an te rio ri dando più ampio re spi ro a quel‐ 
la con so nan za con il th ril ler già per cet ti bi le nel modo in cui era stato
de scrit to il com por ta men to an ta go ni sti co delle zie al l'o ri gi ne di "de‐ 
lit ti" (355-356).

35
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L'in vi to a pran zo che il Re ri vol ge ai tre fan ciul li, nei quali ha av ver ti to
un qual co sa di fa mi lia re, rap pre sen ta il con te sto in cui av vie ne il ten‐ 
ta ti vo di av ve le na men to da parte del l'an ta go ni sta o del suo ese cu to re.
No tia mo in nan zi tutto che né lo Stra pa ro la né l'Im bria ni au to re di
L'uc cel lin che parla ave va no in tro dot to tale ele men to nella nar ra zio ne;
lo tro via mo, in ve ce, nella ver sio ne im bria na dell' Uccel bel- verde. Ma
se il mo ven te è iden ti co, vale a dire evi ta re la san zio ne in dot ta dal l'in‐ 
fan ti ci dio, anche se fal li to, gli at to ri sono di ver si: Cal vi no in fat ti so‐ 
spen de la fin zio ne fia be sca col far del l'o mi ci da non una stre ga, at tan‐ 
te della Re gi na madre nella ver sio ne im bria na, bensì il grup po co sti‐ 
tui to dalle due so rel le e dalla vec chia Menga. L'Uc cel bel- verde cal vi‐ 
nia no svol ge un ruolo sal vi fi co dap pri ma nel ri ve la re l'as sen za al ban‐ 
chet to della madre dei tre fan ciul li, poi nel l'as sag gia re il cibo av ve le‐ 
na to dalle zie. In am be due i mo men ti, la nar ra zio ne cal vi nia na as su me
una tonalità enigmatico- giocosa, tra mi te la voce del l'uc cel lo: le sue
due in te rie zio ni "Manca una sola!" e "Solo quel lo che becco io!" (362)
in du co no la li be ra zio ne della madre dei tre fan ciul li e la sal va zio‐ 
ne di que sti ul ti mi.

36

 (362) 

Al pari della fa vo la stra pa ro lia na e dei due testi im bria ni, Cal vi no fa
del l'uc cel lo il por ta vo ce di una mise en abyme della nar ra zio ne, ma in
modo ben più ra pi do ri spet to alle fonti, per dare mag gior ri lie vo al
suo tra mu tar si in vero e pro prio giu di ce il cui an tro po mor fi smo serve
ora ad emet te re la sen ten za:

37

Il Re [...] fece com pa ri re in nan zi a sé le due co gna te e la vec chia e
disse al l'Uc cel bel- verde: Uc cel lo, ora che hai sve la to tutto, dà la sen ‐
ten za. 
E l'uc cel lo disse: - Alle co gna te, una ca mi cia di pece e un pa stra no di
fuoco, alla vec chia giù dalla fi ne stra. Così fu fatto (363).

Ap pa re pa le se men te che lo scrit to re li gu re non si rifà al fi na le pro po‐ 
sto dal l'Im bria ni nell'Uccel bel- verde, ca rat te riz za to da un'am pli fi ca‐ 
zio ne della di men sio ne fia be sca e pa te ti ca, 26 né con ser va il ca rat te re
spet ta co la re che ri ve ste il ca sti go a cui è sot to po sto il grup po an ta go‐ 
ni sta, che si trat ti della con dan na al rogo nella ver sio ne stra pa ro lia na
o del l'im pic ca gio ne nell'Uc cel lin che parla.

38

No no stan te tale dif fe ren za, Cal vi no ri ma ne fe de le al topos che con‐ 
trad di stin gue ge ne ral men te lo scio gli men to delle fiabe, ossia il trion‐

39



Tra Cinquecento e Novecento: l’avatar calviniano della fiaba popolare L’Uccel bel-verde

Licence CC BY 4.0

fo del Bene sul Male; una fedeltà che nasce non da un ne ces sa rio ri‐ 
fles so con tro ri for mi sti co, de sti na to a evi ta re le for che cau di ne della
cen su ra ec cle sia sti ca, come è spes so il caso nel testo stra pa ro lia no, in
cui l'uc cel bel- verde pro fe ri sce "pa ro le che non umane, ma di vi ne pa‐ 
re va no" (289), bensì da una con ce zio ne for ti nia na della moralità, in te‐ 
sa come "il nome pri va to della po li ti ca" 27, e in virtù della quale "il Re
fic ca na so" è pu ni to dal po po lo per la sua in di scre zio ne po li ti ca.

Nello scio gli men to Cal vi no non ri pren de né l'e nig ma stra pa ro lia no –
la cui so lu zio ne, il pap pa gal lo, raf for za il ruolo svol to dal l'uc cel lo 28 – ,
pro ba bil men te perché nel l'I ta lia degli anni cin quan ta l'e nig ma lu di co
non aveva la stes sa im por tan za ch'es sa aveva nel Cin que cen to, "se co‐ 
lo in cui si cifra il mondo" (Ca la bre se 1984 : 91), né tanto meno il pro‐ 
ver bio con cui l'Im bria ni con clu de L'uc cel lin che parla 29, o quel lo in‐ 
se ri to dallo Stra pa ro la nel com men to che fa se gui to alla de ci fra zio ne
del l'e nig ma .

40

 (294)

Giun ti al ter mi ne del no stro stu dio, e lungi dal voler es se re esau sti vi
circa l'ipertestualità cal vi nia na, ci ap pa re tut ta via pa le se che varie
modalità nar ra ti ve so sten go no la tesi a fa vo re dell'ava tar a sca pi to
della tra scri zio ne.

41

Col ri pren de re il mo ti vo del l'in gan na tri ce in gan na ta Cal vi no tesse un
filo nar ra ti vo tra Cin que cen to e No ve cen to che co sti tui sce anche il
perno dell'ipertestualità di chia ra ta. La fa vo la stra pa ro lia na e l'Uc cel li‐ 
no che parla, più del l'o mo ni ma fiaba im bria na, pos so no es se re con si‐ 
de ra ti quali ipo te sti nella mi su ra in cui l'in trec cio fia be sco gra vi ta in‐ 
tor no ai me de si mi ele men ti, cioè la cri ti ca del po te re mo nar chi co, la
ge lo sia in seno al nu cleo fa mi lia re, "una trap po la ri schio sa, qua lun que
sia il li vel lo della scala so cia le" (Mi la ni ni : 54), o an co ra le prove da su‐ 
pe ra re per af fer mar si come at tan te. Ma la sce no gra fia a cui tali ele‐ 
men ti danno luogo si con trad di stin gue per l'in tro du zio ne di fi gu re
fia be sche del tutto nuove e per una tes si tu ra eve ne men zia le "magico- 
poliziesca"con le quali Cal vi no si al lon ta na dai due testi di ri fe ri men to.

42

In nome della rapidità ch'e gli esporrà più tardi in Le zio ni ame ri ca ne
"lo sco iat to lo della penna" sop pri me quel le trac ce com men ta ti ve e si‐ 
tua zio na li ti pi che dell'oralità a cui in ve ce l'Im bria ni ri cor re a spron
bat tu to. Ne sca tu ri sce una leg ge rez za sti li sti ca che, co niu ga ta con
una co lo ri tu ra far se sca e una moralità in chia ve for ti nia na, con cre tiz‐ 
za "un'i dea della forma fiaba, se anche non in fe de le, di certo au to no‐
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ma e per so na le" (Fal cet to 1988 : 46) con so na alla sua ma nie ra di con‐ 
dur re a buon porto la mis sio ne ei nau dia na:

In tutto que sto mi fa ce vo forte del pro ver bio to sca no caro al Ne ruc ci:
“La no vel la nun è bella, se sopra nun ci si rap pel la”, la no vel la vale per
quel che su di essa tesse e ri tes se ogni volta chi la rac con ta, per quel
tanto di nuovo che ci s'ag giun ge pas san do di bocca in bocca. Ho in ‐
te so di met ter mi an ch'io come un anel lo del l'a no ni ma ca te na senza
fine per cui le fiabe si tra man da no, anel li che non sono mai puri stru ‐
men ti, tra smet ti to ri pas si vi, ma […] i suoi veri au to ri . (25)

Non v'è al lo ra alcun dub bio che con l'ava tar Cal vi no si è af fer ma to
non solo quale au to re vo le stu dio so ma anche come au to re di fiabe. La
ri scrit tu ra co sti tui sce così una spia sup ple men ta re di quel la sua
"uccellinità 30", evi den zia ta da una parte della cri ti ca, gra zie alla quale
egli ha non poco con tri bui to a far en tra re le fiabe stra pa ro lia ne e im‐ 
bria ne nel par na so della let te ra tu ra po po la re ita lia na.
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1  "Il ro man zo aveva su sci ta to nell'intellettualità ita lia na un pan de mo nio
ideo lo gi co. Si de cre ta va la fine del neo rea li smo e l'av ven to del rea li smo, nel‐ 
l'ac ce zio ne di Lukács, il nume tu te la re della si ni stra let te ra ria di al lo ra. Il
neo rea li smo aveva fatto la sua parte: l'e po ca del "do cu men to" e della "te sti‐
mo nian za" era tra mon ta ta e la scia va il posto a un ge ne re di ro man zo che
do ve va sì ri flet te re i pro ble mi del pro prio tempo, ma in forma me dia ta." (Bo‐ 
nu ra
1972 : 32).

2  Fiabe ita lia ne, rac col te e tra scrit te da Italo Cal vi no (Cal vi no 1971 [1 edi zio‐ 
ne : 1956] : 7).

3  stra pa ro la
(G.) Le pia ce vo li notti (a cura di Do na to Pi ro va no), Roma, Ed. Sa ler no, 2000.
È que sta l'e di zio ne a cui fa re mo ri fe ri men to nel pre sen te stu dio.

4  Come nel De ca me ron di G. Boc cac cio le fa vo le stra pa ro lia ne non sono
cor re da te con alcun ti to lo.

5  L'e di zio ne a cui fa re mo ri fe ri men to nel no stro ar ti co lo è con sul ta bi le dalla
se guen te U.r.l.: http://www.li ber li ber.it/me dia te ca/libri/i/im bria ni/la_n
o vel la ja_fio ren ti na/pdf/im bria ni_la_no vel la ja_fio ren ti na.pdf

6  "La fiaba pre sen te è una va rian te im por tan tis si ma della pre ce den te det ta‐ 
ta da colta si gno ra. Di fat ti non ci trovi sgram ma ti ca tu re, non idio ti smi, tutto
va per la piana e se con do le re go le. Ma...io an te pon go il det ta to della mia
po ve ra ciana anal fa be ta. In que sta forma, ha mag gior so mi glian za con la No‐ 
vel la Prima del Pe co ro ne" (Im bria ni 1877 : 113). In di chia mo al let to re che per
mag gior chia rez za pre ci se re mo in que sto spa zio pe ri fe ri co il ti to lo della
fiaba im bria na a cui fac cia mo ri fe ri men to.

7  Ecco quan to egli scri ve circa i rim pro ve ri ri vol ti gli dallo scrit to re e stu‐ 
dio so di tra di zio ni po po la re Ales san dro D'An co na (Pisa, 20 feb bra io 1835 -
Fi ren ze, 8 no vem bre 1914) per non aver ef fet tua to ri toc chi sul testo ori gi na‐ 
rio: "[...] se con do lui, avrei do vu to fare come i fra tel li Grimm e che so io. Ma
io non ho vo lu to; mi piace far sem pre a mio modo, perché fo sol dopo aver
ma tu ra men te pen sa to al da fare; mi ri pu gna il tra sci nar mi sopra fal sa ri ghe
te de sche; né so glio se gui re gli esem pi al trui, so prat tut to poi quan do non mi
qua dra no. In ten de vo dar le no vel le tali e quali m'e ra no state rac con ta te, e

Stra pa ro la, Gio van fran ces co (1550-
1553). Le pia ce vo li notti (a cura di Do na‐ 

to Pi ro va no), Roma : Ed. Sa ler no.

a 
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c'era il suo perché. Certo mi sa reb be stato più fa ci le il nar ra re ri fa cen do di
pian ta la di ci tu ra; anzi, con più ci avrei messo di mio nel la vo ro e più mi sa‐ 
reb be tor na to age vo le e meno avrei tro va to no io so il com pi to. Ma mi stava a
cuore di ri trar re esat ta men te la ma nie ra in cui fra seg gia e con ca te na il
volgo; e non avrei rag giun to lo scopo, co lo ran do da me, con qual che lieve ri‐ 
toc co, qual che sfu ma tu ra, qual che ve la tu ra, qual che pic co la so sti tu zio ne o
cor re zio ne.", (Im bria ni 1877 : 7).

8  Nella nota a pie' di pa gi na, Cal vi no ac cen na alla posterità della fiaba: "Alla
no vel la delle Pia ce vo li notti si rifà La Prin ces se Belle- Etoile et le Prin ce Chéri
della Ma da me d'Aul noy. Il Gozzi ne fece una delle sue fiabe tea tra li più in far‐ 
ci te di po le mi ca (L'au gel lin Bel- verde) adat tan do ne la trama a con ti nua zio ne
dell'A mo re delle tre me la ran ce", (Cal vi no 1971 : 363). Si ri cor da che altre trac ce
de L'uc cel bel- verde sono ri scon tra bi li nella no vel la X,1 del Pe co ro ne di Gio‐ 
van ni da Fio ren ti no (morto dopo il 1406), ma anche ne La Penta mano- mozza
di Gio vam bat ti sta Ba si le (1570?-1572? – 1632) e ne L'in gan na tri ce in gan na ta
di Pom peo Sar nel li (1649-1724).

9  "[…] l'hy per tex te peut, sans "agrammaticalité" per cep ti ble, se lire pour
lui- même, et com por te une si gni fi ca tion au to no me, et donc d'une cer tai ne
manière, suf fi san te. Mais suf fi san te ne si gni fie pas ex hau sti ve. Il y a dans
tout hy per tex te une ambiguïté […]. Cette ambiguïté tient au fait qu'un hy‐ 
per tex te peut à la fois se lire pour lui- même, et dans sa re la tion à son hy po‐ 
tex te", (Ge net te 1982 : 450).

10  Im bria ni, Vit to rio. L'uc cel lin che parla : 85.

11  "Da un punto di vista mor fo lo gi co, pos sia mo de fi ni re fa vo la qual sia si svi‐ 
lup po da un dan neg gia men to [...] o da una man can za [...] at tra ver so fun zio ni
in ter me die fino a un ma tri mo nio [...] o ad altre fun zio ni im pie ga te a mo' di
scio gli men to", (Lüthi
1979 �162).

12  "Io ho sem pre in te so, pia ce vo li e gra zio se donne, l'uo mo esser il più no bi‐ 
le e il più va len te ani ma le che mai la na tu ra creas se, perciò che Iddio lo creò
alla ima gi ne e alla si mi li tu di ne sua e volse che egli si gno reg gias se e non
fusse si gno reg gia to. E per que sto si dice l'uo mo esser ani ma le per fet to e di
mag gior per fez zio ne che ogni altro ani ma le, perché tutti non ec cet to van do
anche la fe mi na, sono sot to po sti al l'uo mo. Di qua pro ce de che ma la ge vol‐ 
men te fanno co lo ro che con astu zia e arte pro cu ra no la morte di sì degno
ani ma le.", (Stra pa ro la: 274).
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13  "La ri cer ca di razionalità, di lo gi ca – per quan to es sen zia le – coe ren za fa
sì [...] che Cal vi no eli mi ni uno dei trat ti più ca rat te ri sti ci dello stile astrat to
della fiaba, cioè la man can za di mo ti va zio ne. Nelle fiabe di Cal vi no, tutto
viene spie ga to e ri mes so al suo posto, la di na mi ca dei fatti ac qui si sce una
sua lo gi ca espli ci ta.", (La vi nio
1993 : 174-175).

14  "[...] il gesto em ble ma ti co del l'e roe fia be sco non è quel lo del crea re, ma
del tro va re o del rac co glie re, l'a dem pi men to di una quest, il pos ses so di un
og get to (fa ta to) in modo da riu ni re po ten zial men te in sé i ca rat te ri del col le‐ 
zio ni sta, del pi ca ro emar gi na to e del ca va lie re er ran te del l'e pi ca me dioe va‐ 
le", (Ca la bre se 1984 : 156).

15  "I gran di libri di fiabe ita lia ne, si sa, sono nati in an ti ci po sugli altri. Già a
metà del se co lo XVI, a Ve ne zia, nelle Pia ce vo li notti di Stra pa ro la, la no vel la
cede il campo alla sua più an zia na e ru sti ca so rel la, la fiaba di me ra vi glie e
d'in can te si mi, con un ri tor no d'im ma gi na zio ne tra go ti ca e orien ta le alla
Car pac cio, e un'in cri na tu ra dia let ta le allo stam po della prosa boc cac ce sca",
(Cal vi no 1971 : 7).

16  Uti liz zia mo que sto ter mi ne se con do l'ac ce zio ne che ne dà Max Lüthi, in
base alla quale esso viene op po sto al tipo: " I per so nag gi della fiaba non sono
[...] dei tipi, bensì pure fi gu re. Il tipo ha an co ra forti rap por ti con la realtà. La
fi gu ra non fa che dar corpo al l'a zio ne; la sola esi gen za cui deve ot tem pe ra re
è chia rez za d'im ma gi ne, estre ma tra spo si zio ne in forme vi si ve. I mu gnai, i
for nai, i sol da ti e i mi ni stri non sono esat ta men te dei "ti pi ci" mu gnai o for‐ 
nai, sol da ti o mi ni stri", (Lüthi : 91).

17  Al gio va ne par ti to alla ri cer ca dei tre og get ti ma gi ci, la vec chia rac co‐ 
man da  : "Se quan do tu senti ur la re, strap par ti per la per so na, se tu non ti
volti, que sta roba l'è tua; ma se ti volti, tu di vie ni sta tua.", (Im bria ni L'uc cel li‐ 
no che parla : 91).

18  "[...] il com pi to del gi gan te è sem pre quel lo di op por si al l'e roe. In ciò la
fiaba ita lia na si rifà al l'am pia tra di zio ne bi bli ca da un lato, e a quel la del l'e pi‐ 
ca dal l'al tro, ri pren den do e ri ma neg gian do più volte gli epi so di di Da vi de e
Golia o di Ulis se e di Ci clo pi", (Ca pret ti ni, Car le va ris, Pe ris si not to, Osso
1998 : 199).

19  Se gna lia mo al let to re che l'e re mi ta ap pa re in ve ce nelle fa vo le nu me ra te
IV,5 e X, 3, 5 delle Pia ce vo li notti.

20  "La fiaba è sem pre di spo sta a far com pa ri re una fi gu ra che possa im par‐ 
ti re un con si glio. L'a scol ta to re di fiabe è abi tua to alla fre quen te com par sa di
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per so ne sagge, di ere mi ti, di ma dri ne, do me sti ci, ani ma li ed es se ri so pran‐ 
na tu ra li che sap pia no dare un con si glio. Il con si glio di vie ne un re qui si to
usua le, una for mu la. Nelle con di zio ni esor bi tan ti poste ai pre ten den ti, non
per ce pia mo più la loro enormità e smo de ra tez za, ac cet tan do li in ve ce tran‐ 
quil la men te quali punti cul mi nan ti del l'a zio ne della fiaba, i cui ca rat te ri sono
tanto chia ri da di ve ni re or na men ta li", (Lüthi : 91-92).

21  "Con se guen za della lievità spe ci fi ca di tutte le sue fi gu re è l'in si ta ten‐ 
den za della fiaba a tra mu tar si in rac con to far se sco (Sch wank). La libertà in‐ 
te rio re, che la fiaba ha ac qui si to nei con fron ti dei suoi ele men ti, in du ce a
gio ca re ar bi tra ria men te con essi. La se re na serietà di vie ne scher zo e scher‐ 
no. Il li be ro e su pe rio re gioco coi mo ti vi di vie ne ar bi tra rio e far se sco [...].
Anche in fiabe serie, sin go li trat ti ven go no volti vo len tie ri alla farsa", (Lüthi :
118-119).

22  Im bria ni, Vit to rio. L'uc cel li no che parla : 91.

23  "Le am pli fi ca zio ni di Cal vi no non si li mi ta no [...] agli og get ti e agli 'e ster‐ 
ni', ma sot to li nea no anche, per quan to in modo molto sem pli ce, i sen ti men ti
dei per so nag gi [...]. Que ste an no ta zio ni sui sen ti men ti che muo vo no i per‐ 
so nag gi, rare se non del tutto as sen ti nelle fiabe po po la ri, sono in Cal vi no
fre quen ti e 'leg ge re', si col lo ca no entro una linea di 'in gen ti li men to' dei testi,
che spie ga anche perché Cal vi no eli mi ni i par ti co la ri più cruen ti re pe ri bi li
nelle fonti", (La vi nio : 171-172).

24  "A Se re na, che molti mesi aveva con de si de rio aspet ta to Flu vio e Ac qui‐ 
tri no suoi di let ti fra tel li, parve di aver gli omai per du ti e non vi esser più spe‐ 
ran za di ri ve der gli. Onde stan do ella in tale ra ma ri ca men to e l'in fe li ce morte
de' fra tel li pian gen do, determinò tra se stes sa di pro va re sua ven tu ra, e
asce sa sopra un ga gliar do ca val lo, in viag gio si pose, e tanto cavalcò che ag‐ 
giun se al luogo dove l'u gel bel verde sopra un ramo d'un fron zu to al be ro
dol ce men te par lan do di mo ra va. Ed en tra ta nel verde prato, su bi to [...] vide i
fra tel li con ver si in due sta tue che la loro ef fi gie te ne va no; di che tutta stu‐ 
pe fat ta ri ma se. E scesa giù del ca val lo e avi ci na ta si a l'al be ro, stese la mano e
a l'u gel bel verde puose le mani ad dos so. Il quale poi che di libertà privo si
vide, di gra zia le dimandò che lo la scias se an da re e non te ner lo, ché a tempo
e luogo di lei si ri cor de reb be. A cui Se re na ri spo se non vo ler le in modo al cu‐ 
no com pia ce re, se prima gli suoi fra tel li al suo primo es se re re sti tu ti non
erano.", (Stra pa ro la : 289).

25  "Tieni que ste due pen to le di lardo, con que sto pen nel lo. Tieni que sta
boc cet ti na per met te' l'ac qua della fon ta na. Se ti rie sce di pas sa re, èmpila
d'ac qua, pren di una rama di quel l'al be ro e ac chiap pa l'uc cel li no e vien via. Di
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que ste due pen to le io ti do, quan do tu torni ad die tro, ungi tutte que ste sta‐ 
tue, fra quel le c'è anche i tuoi fra tel li. Un gi le tutte, ri su sci tan tutte; quan te
ce ne è, tante ri su sci ta no", ( Im bria ni. L'uc cel lin che parla : 92).

26  "L'uc cel lo dice di es se re una fata e di es se re ve nu to per sal va re quel li in‐ 
no cen ti. La Re gi na madre muore di do lo re. Il Re gi na ri tor na nel suo flo ri do
stato; amato dalla mo glie e dai figli è ri com pen sa to di di ciot t'an ni di pa ti‐ 
men ti", (Im bria ni. L'Uc cel Bel- verde : 112).

27  "Da quan do ero gio va ne mi sono ar ro vel la to a de fi ni re una di stin zio ne tra
moralità e mo ra li smo, anzi una con trap po si zio ne netta perché il mo ra li smo
è sem pre stata una delle mie be stie nere […]. Di Fran co For ti ni […] ho letto
di re cen te una de fi ni zio ne che mi pare con vin cen te e di cui ri por to qui le
pro po si zio ni prin ci pa li: 'Moralità è ten sio ne a una coe ren za tra va lo ri e
com por ta men ti; e co scien za del di sac cor do. Di ven ta po li ti ca, ne è il nome
pri va to. Mo ra li smo è er ro re di chi nega deb ba no o pos sa no esi ste re va lo ri e
com por ta men ti altri da quel li che la moralità ha pre sen ti in quel mo men to
dato'", (Mi la ni ni 1990 : 54).

28  "Sovra il su per bo monte di Ghi ral do,
cinto di forte siepe d'o gn'in tor no,
un vidi star con oc chio di ri bal do,
quan do più scal da il sol del tauro il corno.
La spo glia ha di fi nis si mo smi ral do:
ra gio na, ride e pian ge tutto il gior no.
Il tutto detto v'ho, re stam mi il nome:
vor rei saper da voi com'e gli nome", (Stra pa ro la : 293).

29  "E stret ta la fo glia e larga la via, dite la vo stra che ho detto la mia", (Im‐ 
bria ni. L'uc cel li no che parla : 95).

30  Pren dia mo in pre sti to que sto ter mi ne allo scrit to re Giu sep pe Bo na vi ri il
quale pa ra go na la spiritualità di Cal vi no all'uccellinità del nib bio. (Ma ga zi ne
littéraire 1990 : 23-24).

Italiano
Il se con do vo lu me della rac col ta Fiabe ita lia ne rac col te dalla tra di zio ne po‐
po la re du ran te gli ul ti mi cento anni e tra scrit te in lin gua dai vari dia let ti da
Italo Cal vi no rea liz za to a ri chie sta della casa edi tri ce Ei nau di, ch'es sa
pubblicò nel 1956, si apre con la fiaba L'uc cel bel- verde, una fra le più note
in Ita lia, ma anche in altri paesi eu ro pei.
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A par ti re dalle fonti evi den zia te da Cal vi no stes so nella nota a pie' di pa gi na
che cor re da il testo della fiaba, ossia la fa vo la IV,3 delle Pia ce vo li notti di
Gio van fran ce sco Stra pa ro la (Ve ne zia, 1550-1553) e la fiaba L'uc cel lin che
parla pre sen te ne La no vel la ja fio ren ti na. Fiabe e no vel li ne ste no gra fa te in
Fi ren ze dal det ta to po po la re da Vit to rio Im bria ni (Li vor no, 1877), scopo del‐ 
l'ar ti co lo è stu dia re in quale mi su ra sia più ap pro pria to par la re
d'ipertestualità, in base alla de fi ni zio ne di Gérard Ge net te, in ve ce che di
tra scri zio ne lin gui sti ca, tanto più che que ste due ver sio ni non pre sen ta no
osta co li lin gui sti ci.
Se il tema del l'in gan na tri ce in gan na ta co sti tui sce in dub bia men te il filo con‐ 
dut to re che ac co mu na le tre fiabe, la let tu ra della ver sio ne pro po sta da Cal‐ 
vi no ri ve la ra pi da men te una scrit tu ra che pog gia sul di stan zia men to nei
con fron ti dei due testi di ri fe ri men to. Si nota in fat ti la pre sen za di fi gu re,
quel la del gi gan te o del l'e re mi ta, ad esem pio, del tutto as sen ti nella ver sio ne
stra pa ro lia na e in quel la del l'Im bria ni.
Come si con ci lia la con fes sio ne re la ti va alla “tra scri zio ne” con il gusto assai
pre co ce di Cal vi no per la fin zio ne, ma anche per l'a zio ne – a cui fi ni sce col
dare una co lo ri tu ra quasi po li zie sca – e per la mo ra le, in te sa se con do l'ac ce‐ 
zio ne for ti nia na?
In sin te si, quali sono gli stru men ti for ma li e ideo lo gi ci a cui egli ri cor re per
slit ta re con de strez za dalla tra scri zio ne all'ipertestualità, e far di que st'ul ti‐ 
ma il pri sma at tra ver so il quale que sta fiaba, em ble ma ti ca del ruolo pre co‐ 
ce men te svol to dal l'I ta lia in ma te ria di pro du zio ne po po la re, di ven ta un
ava tar del No ve cen to, tro van do così, tra mi te l’ 'al chi mia' che Cal vi no ap pli ca
alla ge ne si te stua le, una se con da gio vi nez za?

Français
Le deuxième vo lume du re cueil Fiabe ita liane rac colte dalla tra di zione po po‐ 
lare du rante gli ul ti mi cento anni e tras critte in lin gua dai vari dia let ti da
Italo Cal vi no réa li sé à la de mande de la mai son d'édi tion Ei nau di, et pu blié
par celle- ci en 1956, s'ouvre par le conte L'uc cel bel- verde, l'un des plus cé‐ 
lèbres en Ita lie, mais aussi dans d'autres pays eu ro péens. À par tir des
sources dé cla rées par Cal vi no lui- même dans la note de bas de page clô tu‐ 
rant le texte du conte, c'est- à-dire la fa vo la IV, 3 des Pia ce vo li notti de Gio‐ 
van fran ces co Stra pa ro la (Ve nise, 1550-1553) et le conte L'uc cel lin che parla
fi gu rant dans La no vel la ja fio ren ti na. Fiabe e no vel line ste no gra fate in Fi‐ 
renze dal det ta to po po lare da Vit to rio Im bria ni (Li vourne, 1877), l'ar ticle a
pour fi na li té de dé ter mi ner dans quelle me sure il est plus ap pro prié de par‐ 
ler de pro duc tion hy per tex tuelle, telle que la dé fi nit Gé rard Ge nette, que de
simple trans crip tion lin guis tique, d'au tant que ces deux ver sions ne pré‐ 
sentent pas d'obs tacles lin guis tiques.
Si le thème de la trom peuse trom pée consti tue in dis cu ta ble ment le fil rouge
re liant les trois contes, la lec ture de la ver sion pro po sée par Cal vi no ré vèle
vite une écri ture re po sant sur la dis tan cia tion à l'égard des deux textes de
ré fé rence. On constate en effet la pré sence de fi gures, celle du géant ou de
l'er mite, par exemple, to ta le ment ab sentes des ver sions de Stra pa ro la et Im‐ 
bria ni.
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Com ment l'aveu de la “trans crip tion” se conjugue- t-il avec le goût très pré‐ 
coce de Cal vi no pour la fic tion, mais aussi pour l'ac tion – à la quelle il finit
par don ner une co lo ra tion presque po li cière – et pour la mo rale, selon l'ac‐ 
cep tion for ti nienne ?
En somme, à quels ins tru ments for mels et idéo lo giques a- t-il re cours pour
glis ser ha bi le ment de la trans crip tion à l'hy per tex tua li té, et faire de cette
der nière le prisme à tra vers le quel ce conte, em blé ma tique du rôle, pré coce,
joué par l'Ita lie en ma tière de pro duc tion po pu laire, de vient un ava tar du
ving tième siècle re trou vant ainsi, par l’'al chi mie' que Cal vi no ap plique à la
ge nèse tex tuelle, une nou velle jeu nesse?
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