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Premessa 

 
GIUSEPPE MARCI 
 
 
 
 
Con questa Bibliografia tematica sull’opera di Andrea Camilleri di Simona Demontis, il 
progetto incentrato sull’opera di Andrea Camilleri – comprendente i Seminari, la collana 
Quaderni camilleriani e il CamillerINDEX – si arricchisce di un nuovo germoglio che 
conferma l’interesse per un lavoro sviluppatosi, negli anni, con il contributo di ricercatori 
appartenenti a Università operanti in Europa e in altri continenti. A siffatta ricerca sono 
stati invitati a collaborare numerosi allievi che hanno partecipato ai Seminari: alcuni di 
loro hanno poi continuato a occuparsi dell’opera camilleriana con l’elaborazione della 
tesi di laurea. 

Scorrendo la Bibliografia, si trova l’attestazione degli inizi di tale attività negli 
interventi di Antonio di Grado, Stefano Salis e in quello della stessa Simona Demontis, 
pubblicati sulla rivista “La grotta della vipera”, i primi due nel 1997, il terzo nel 1999. 

Salis e Demontis erano allora studenti universitari, poi laureati con due tesi 
(rispettivamente: Il giallo e la storia. Percorsi nella scrittura di Andrea Camilleri, 1998; 
Ragioni di un successo. Tradizione e innovazione nell’opera di Andrea Camilleri, 1999: 
l’Autrice ha in seguito rielaborato il suo lavoro e ha pubblicato il volume I colori della 
letteratura. Un’indagine sul caso Camilleri, Rizzoli, 2001) che documentano la nascita 
di un’attenzione destinata a manifestarsi negli anni successivi e fino a oggi, visto che 
hanno continuato ad approfondire l’osservazione dell’opera camilleriana, come 
dimostrano gli articoli in seguito pubblicati da entrambi; nel presente, possiamo citare 
uno scritto di Salis (“Destino da scrittore”, in A. Camilleri, Piccola enciclopedia di giochi 
per l’infanzia, Edizioni Henry Beyle, 2020) e l’opera di Demontis che qui presentiamo. 

L’uno e l’altra facevano parte di un gruppo – che comprendeva anche lo scrittore 
Sergio Atzeni, scomparso nel 1995 –  cementato dal comune interesse per la lettura e 
l’esame delle opere letterarie, attento alle dinamiche contemporanee che indicavano 
nuove prospettive sociali, culturali e linguistiche. Per quanto concerne quest’ultimo 
aspetto, ragionavamo sull’apporto che le dialettalità potevano dare alla letteratura italiana, 
in prosa e in poesia: da qui nascevano gli incontri con romanzieri e poeti quali, per citare 
qualche nome, Franco Loi, Francesco Guccini e, appunto, Andrea Camilleri. 

Camilleri aveva, di suo, una umana disponibilità che favoriva il contatto, lo stabilirsi 
e il consolidarsi di rapporti che sarebbero durati nel tempo e che si esprimevano tanto sul 
piano degli studi, quanto nella dimensione della vita. In questo sta una delle ragioni da 
cui sono partite – e alle quali si sono ispirate – le iniziative nate nel corso degli anni e 
accresciute con il supporto degli specialisti che hanno voluto partecipare all’impresa. Va 
detto, al riguardo, che, almeno in una certa misura, possiamo smentire il rimprovero di 
scarsa attenzione nei confronti di Camilleri rivolto al mondo accademico: la gran parte di 
coloro ai quali ci siamo rivolti, chiedendo semplicemente un parere, o un più impegnativo 
sostegno fatto di interventi ai Seminari o di articoli per i Quaderni camilleriani, ha 
risposto positivamente, in aggiunta suggerendo ulteriori ambiti di analisi e indicazioni di 
specialisti da coinvolgere. 

C’è un’ulteriore ragione, la quale – dobbiamo francamente ammetterlo – risiede in una 
vena di (speriamo sana) follia che ci ha indotto a cimenti all’apparenza temerari e, come 
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è pure il caso della Bibliografia di Demontis, a sfide impossibili. L’Autrice sa bene, 
infatti, che non potrà mai considerare concluso il percorso tassonomico avviato, che 
sempre ci sarà un titolo da aggiungere, anche per l’auspicabile sviluppo delle indagini 
dedicate all’opera camilleriana. 

Ma già come viene licenziato nell’edizione cartacea (e mentre se ne annuncia il 
divenire in un formato elettronico utile per ospitare le nuove accessioni), il repertorio di 
Demontis offre un apporto notevole a chi voglia occuparsi della materia, apre scenari solo 
parzialmente conosciuti, illumina diversamente quelli già noti; tanto che il semplice 
scorrere una bibliografia, lungi dall’essere un esercizio arido, aiuta a cogliere il senso 
delle cose. Per fare un esempio: chiunque può ragionevolmente ipotizzare che siano state 
scritte pagine significative sul personaggio Montalbano, o su Vigàta e la Sicilia, e, 
naturalmente, sulla particolarità rappresentata dalla lingua vigatese. Così come un lettore 
attento ha di certo percepito la tessitura intertestuale delle pagine camilleriane, in certi 
casi esplicitata con la menzione dei nomi di autori, perfino poco noti. Se però leggiamo 
la sezione della Bibliografia intitolata “Studi comparati”, scopriamo che le ricerche finora 
svolte hanno riguardato molti scrittori, non tutti prevedibili; i loro nomi punteggiano una 
mappa che va ben al di là degli ambiti siciliani, italiani o europei: sono autori di opere 
sulle quali Camilleri ha riflettuto, attingendo suggestioni capaci di arricchire la sua 
poetica. 

Insomma, la Bibliografia di Simona Demontis, accanto al valore proprio e, per così 
dire, puntualmente compilativo, ne ha uno ulteriore consistente nel fatto che, descrivendo 
analiticamente l’insieme degli studi dedicati alle opere di Andrea Camilleri, l’Autrice ci 
aiuta a capire come questo scrittore, partito dalla descrizione di un paese immaginario, 
Vigàta, a poco a poco, titolo dopo titolo abbia palesato l’ampiezza di una visione atta ad 
abbracciare il mondo: in quel microcosmo sapendo condensare, non di rado con 
rimarchevole qualità stilistica, problemi, paure, speranze e visioni politiche che 
riguardano un ben più vasto universo.
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SIMONA DEMONTIS 
 
 

Quando muore un anziano, è come se bruciasse una biblioteca 
    Hampâté Bâ 

 
 
1. La formazione della Bibliografia critica camilleriana 
 
Il successo dell’opera di Andrea Camilleri e la sua diffusione all’estero hanno determinato 
un interesse da parte della critica, specializzata o meno, piuttosto ampio e variegato, in 
linea con la poliedricità della produzione dello scrittore. Dopo la sua scomparsa sembra 
utile e opportuno ordinare questo vasto e composito materiale, costituito da centinaia di 
libri e articoli di vario spessore, organizzando tali contributi in maniera organica, in una 
Bibliografia tematica. Lo scopo è realizzare uno strumento in continuo aggiornamento 
che, destinato alla condivisione in Rete, sia di valido aiuto alla comunità degli studiosi 
dell’autore, nonché ai tanti lettori che Camilleri ha saputo raccogliere intorno a sé.  

Alla fine degli anni Novanta l’opera di Camilleri era composta da quindici titoli, alcuni 
racconti e articoli sparsi. Il mondo accademico al momento gli aveva dedicato uno spazio 
piuttosto circoscritto; infatti, a parte i contributi pionieristici apparsi su «La grotta della 
vipera» (che pubblica anche il racconto Il patto inserito poi in Un mese con Montalbano), 
qualche sparuto saggio di Bruno Porcelli, Natale Tedesco e pochi altri, le riviste 
specializzate offrivano un ventaglio davvero ristretto di analisi letteraria. In compenso, 
pullulavano gli articoli e le interviste su quotidiani e settimanali, spesso notizie di agenzia 
ripetitive e inclini al fenomeno di costume. Per arginare una farraginosa raccolta di ritagli 
e fotocopie, allora, come adesso, è stata di fondamentale importanza e di impareggiabile 
aiuto la Rassegna stampa del sito Camilleri Fans Club, www.vigata.org, gestito dal 1997 
da Filippo Lupo, che nella pagina delle News dà visibilità a interventi ed eventi che 
difficilmente avrebbero eco oltre i limiti locali. 

Più di vent’anni dopo le circostanze sono radicalmente cambiate: Camilleri è diventato 
celebre e celebrato in tutto il mondo grazie alle traduzioni dei suoi libri in più di trenta 
lingue1 e alla trasmissione della serie televisiva di Montalbano anche all’estero. I 
riferimenti bibliografici (perlopiù in italiano, ma anche in diverse lingue straniere), sono 
diventati molto numerosi e la principale difficoltà è ormai destreggiarsi in mezzo a un 
mare magnum di articoli, interviste, saggi e monografie di diverso livello e differente 
pregnanza, a cui si aggiungono le molteplici tesi di laurea.  

A questa pletora di fonti critiche ha contribuito senza dubbio anche la prolificità di 
Camilleri che, allargando progressivamente la sfera dei suoi interessi, ha diversificato la 
sua attività in maniera significativa, originando una certa difficoltà di classificazione delle 
sue opere. Questo aspetto non sembri secondario: all’ampiezza dei temi sviluppati 
corrisponde un correlativo interesse di natura critica e quindi la pubblicazione di 
innumerevoli articoli di varia natura.  

                                                 
1 Al proposito rimando a G. CAPRARA, “Andrea Camilleri, un treno ancora in corsa: l’opera tradotta e il 
successo internazionale”, in S. DEMONTIS (a cura di), Quaderni camilleriani/9. Il telero di Vigàta, Cagliari, 
Grafiche Ghiani, 2019, pp. 23-36, <https://www.camillerindex.it/quaderni-camilleriani/quaderni-camilleriani-
9>. 

http://www.vigata.org/
https://www.camillerindex.it/quaderni-camilleriani/quaderni-camilleriani-9/
https://www.camillerindex.it/quaderni-camilleriani/quaderni-camilleriani-9/
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L’acquisizione di questo materiale non è semplice. Antonio Motta, per fare un 
esempio, si è espresso su quanto sia stato arduo reperire la maggior parte degli scritti di 
Leonardo Sciascia, di cui ha catalogato pressoché l’intera produzione in un ponderoso 
volume2, pur nella consapevolezza che la dedizione non garantisce la capillarità dei 
ritrovamenti. Motta ha dovuto alla fine rassegnarsi al fatto che l’infaticabile e sfaccettata 
opera di Sciascia – che non si curava granché dei suoi testi e talvolta nemmeno si 
preoccupava di firmarli – avrebbe impedito la mappatura esaustiva degli scritti 
dell’autore, destinata probabilmente a restare incompiuta. 

Hanno quindi una certa importanza le parole di Filippo Lupo: «La revisione della 
Bibliografia è conclusa. Siamo felici che lo stesso Autore abbia acconsentito a dare il suo 
avallo, correggendo e integrando quanto da noi elaborato»3. Anche se relativo al 2016, il 
controllo supervisionato dall’interessato, dà la possibilità di avere ampia contezza della 
produzione di Camilleri e quindi favorire la schematizzazione dei relativi interventi di 
natura critica. L’attività del Camilleri Fans Club, pur amplissima e indefessa, a questo 
riguardo non può considerarsi completa, perché il carattere di volontariato dei suoi 
membri, perlopiù estranei alle istituzioni universitarie, fa sì che una gran parte delle 
ricerche accademiche non sia compresa nelle pagine del sito. I saggi pubblicati su riviste 
di settore, infatti, di solito non si servono di canali pubblicitari e generalmente non hanno 
grande visibilità nemmeno per gli addetti ai lavori; per rintracciarli bisogna setacciare i 
database delle biblioteche e il web. Inoltre, su vigata.org la catalogazione della 
Bibliografia secondaria e degli articoli su quotidiani e riviste è in ordine cronologico, 
spesso senza riferimenti di carattere tematico che possano aiutare i lettori a districarsi in 
questo materiale di enormi proporzioni. 

    
2. La suddivisione e la classificazione del materiale per tipologia 

 
Sulla base di quanto si è detto, questa ricerca dei contributi critici ambisce a lambire una 
completezza praticamente impossibile, data la natura della ricerca stessa. L’obiettivo di 
Motta di raccogliere l’opera di Sciascia, almeno teoricamente, era plausibile, dato che 
essa si è conclusa con la scomparsa dell’autore; lo scopo, per fare un paragone col mondo 
infantile, era scovare le figurine mancanti dall’album. La raccolta di una bibliografia 
critica, invece, non è un puzzle in cui si devono incastrare le ultime tessere: è un lavoro 
che presuppone un incessante adeguamento, che deve tenere conto di nuove continue 
integrazioni. Arrivati a raccogliere oltre novecento titoli, tuttavia, risulta opportuno, se 
non necessario, organizzare e classificare il materiale a disposizione, non solo secondo 
l’ordine alfabetico per autori o quello cronologico, ma creando un indice per argomenti, 
realizzato in maniera da poterlo facilmente aggiornare con i contributi più recenti o 
comunque non ancora noti. 

Tenuto conto delle caratteristiche dei testi, si ritiene che sia di utile supporto anche una 
distinzione per tipologia: vale la pena, cioè, evidenziare le monografie e indicare i volumi 
collettanei con saggi di differenti autori, focalizzati su aspetti diversi della produzione 
camilleriana: tra questi spicca la collana dei Quaderni camilleriani, arrivati ormai al 
quattordicesimo volume. Un altro gruppo nutrito è costituito da studi all’interno di volumi 
miscellanei di argomento settoriale. Da considerare, inoltre, un certo numero di articoli 
pubblicati in volume o su riviste specializzate non in letteratura, ma in grado di suggerire 
ulteriori sfaccettature dell’opera dello scrittore, come i numeri speciali di «MicroMega» 
e «Bianco e nero». 
                                                 
2 A. MOTTA, Bibliografia degli scritti di Leonardo Sciascia, Nota di S. S. NIGRO, Prefazione di G. PUGLISI, 
Palermo, Sellerio, 2009. 
3 CAMILLERI FANS CLUB, 4 gennaio 2016, <http://www.vigata.org/bibliografia/biblios.shtml>. 

http://www.vigata.org/bibliografia/biblios.shtml
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Il materiale raccolto si riferisce ai contributi pubblicati entro il 31 dicembre 2020 ed è 
talmente ampio da rendere conveniente che sia reso disponibile nel suo complesso solo 
nella versione online, che usufruisce di spazi illimitati4. Una parte degli articoli relativa 
ad alcuni aspetti – per esempio i rifacimenti, gli omaggi, l’insieme dei saggi in lingua 
straniera – non è annoverata, quindi, nel presente repertorio che è parziale e condensato, 
pur senza tradire i principi generali che ne costituiscono il fondamento. Non sono (e non 
saranno) inclusi nemmeno gli articoli su quotidiani, settimanali e riviste di carattere 
eterogeneo, in formato cartaceo e online, né le tesi di laurea dei diversi livelli: una vera 
selva oscura, intricata e sterminata, di cui, fortunatamente, dà in gran parte conto il 
benemerito Camilleri Fans Club. Una selezione di questi materiali, che si ritiene offrano 
spunti di riflessione e di originalità o che colmino eventuali vuoti lasciati dalla ricerca 
specialistica, sarà tuttavia consultabile in un’apposita sezione online. 

 
3. Scegliere le voci per una Bibliografia critica ordinata tematicamente 

 
Finora è stato affrontato, evidentemente, un necessario discorso di mero carattere 
quantitativo, propedeutico alla classificazione tematica, che consiste nell’individuare le 
questioni più frequentemente al vaglio della critica e trasformarle in “voci”. Per 
quest’operazione vorrei rivendicare lo stesso carattere artigianale a cui si richiama 
Giuseppe Marci nella presentazione del CamillerINDEX, l’indicizzazione, ben più 
impegnativa, «temeraria e al limite della supponenza», del glossario dei termini notevoli 
camilleriani, cominciato nel 2016 e indefinitamente in corso d’opera5. Tuttavia, è 
inevitabile ispirarsi alla Classificazione decimale Dewey6, in uso di norma nelle 
biblioteche, la quale prevede, in uno schema di classificazione generale, una divisione 
primaria nelle discipline fondamentali, individuate come le classi principali a cui 
dev’essere dato uno spazio in proporzione alla loro importanza; l’ordinamento deve 
essere lineare e fluido in modo da permettere di esprimere nuovi rapporti.  

Il punto di partenza, quindi, è stato identificare i temi che hanno attirato principalmente 
l’interesse della critica e che suggeriscono una prima ripartizione. I macro-argomenti si 
suddividono in compartimenti più circoscritti, in cui si raccolgono i titoli che trattino 
aspetti specifici.  

La prima sezione contempla le numerose voci che riguardano la persona dell’Autore, 
quelle meramente biografiche o sugli incontri con altri scrittori o personaggi di rilievo. 
Seguono gli interventi sull’attività di insegnante e sul ruolo di intellettuale e di figura di 
riferimento che Camilleri ha progressivamente rivestito nella società civile. Il settore più 
consistente è relativo ai saggi sulla sua poetica, nella quale si opera la distinzione fra 
monografie e saggi brevi. Un certo risalto è stato dato, inoltre, al cospicuo numero di studi 
di letteratura comparata, in cui si affacciano molteplici raffronti con scrittori italiani e 
stranieri, contemporanei e del passato. 

La seconda sezione, la più nutrita, comprende studi sul commissario Montalbano, ed 
è differenziata per tipologia: monografie, lavori più brevi e così via. I testi sono 
diversificati in relazione al particolare aspetto su cui sono focalizzati: sul rapporto del 
protagonista col cibo, sulla fiction TV, sul fumetto, sui dvd, su un unico romanzo, sulla 
serialità del personaggio ecc. 

                                                 
4 Tutto il materiale acquisito sarà disponibile presso il Laboratorio di critica letteraria, a cura di S. 
DEMONTIS (<https://www.learnholistically.it/sdemontis> in corso di allestimento). 
5 G. MARCI (a cura di), Progetto CamillerINDEX, in CamillerINDEX, 2016- <https://www.camillerindex.it>. 
6 Non è certo questa la sede per illustrare in dettaglio la Classificazione decimale Dewey, per la quale si 
rimanda a E. GRIGNANI, A.R. ZANOBI, Classificare con la CDD, Milano, Editrice Bibliografica, 1984, pp. 
13-14. Le numerose edizioni successive non hanno intaccato il sempre valido sistema di base. 

https://www.learnholistically.it/sdemontis/
https://www.camillerindex.it/
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Sui romanzi cosiddetti storico civili7, non ci sono ancora lavori esaustivi; quindi sono 
indicate inizialmente le poche monografie e poi i testi raggruppati per periodo e per opera, 
data la presenza di diversi saggi brevi che si sono concentrati su un unico romanzo. Un 
ulteriore argomento a cui sono dedicati moltissimi studi, e che si è ritenuto appropriato 
ripartire in sotto-categorie, riguarda le altre opere narrative non ricomprese in precedenza, 
distinte fra quelle di argomento fantastico, altre con tema inerente all’arte e allo spettacolo 
e i restanti volumi di vario genere. 

Un buon numero di titoli riguarda la Sicilia e la questione meridionale; insieme a questi 
sono stati inseriti i contributi riguardanti Identità, Luoghi, Mafia. L’ampio settore sulla 
lingua è stato distinto per tipologia e per argomento specifico, con una porzione riservata 
a Onomastica e toponomastica. Una vasta sezione a parte annovera lavori sulla 
Traduzione, inclusi gli studi dedicati ai problemi generali connessi, distinti per lingua di 
riferimento. 

Infine, attraverso la lettura e l’analisi del materiale è sorta la necessità di aggiungere 
alcune altre voci specifiche: la tassonomia prevede, quindi, anche una sezione sul cibo e 
le ricette; sulle figure femminili e il sesso; sulla Filosofia, la Semiologia, la Psicologia e 
la Religione; sull’utilizzazione delle opere camilleriane nella Didattica; sulle tematiche 
concernenti l’editoria, la ricezione critica, ecc.  

La singola copia di un volume cartaceo non può stare contemporaneamente su più di 
uno scaffale, perciò, tradizionalmente, sui ripiani i libri vengono collocati prevedendo che 
questi siano assegnati ad una sola classe; questa impasse non si verifica, invece, in un 
catalogo, e, a maggior ragione, in una biblioteca virtuale. Quindi, per la comodità 
dell’utente – pensando non solo alla fruizione della comunità scientifica, ma a un pubblico 
più generico e meno specialistico –, lo stesso titolo può e anzi deve comparire sotto più 
di una voce. Uno studio, per esempio, sul confronto fra la lingua del libro Il ladro di 
merendine e quella usata nell’adattamento televisivo comparirà sotto alcune delle voci 
dedicate a “Montalbano” e alla “lingua” e sotto la voce “televisione”. Se il testo si riferisse 
alle versioni estere doppiate o sottotitolate, apparirà anche sotto la voce “traduzioni”; se 
non fosse scritto in italiano, infine, sarà disponibile in seguito anche nell’apposita sezione 
online, sul complesso della bibliografia in lingua straniera che pare opportuno creare per 
dare uno squarcio immediato sugli studi in lingua non italiana.  

 
4. La selezione dei materiali e la condivisione delle risorse 

  
Secondo Cesare Segre, «Naturalmente l’indice, volendo essere utile, è selettivo»8. Tale 
affermazione induce a domandarsi se l’inserimento di un numero elevato di contributi sia 
necessario nella sua totalità. Per un eccesso di zelo si rischia di fornire una mole di 
informazioni fin troppo ampia, tale da complicare il lavoro di un utente, anziché 
facilitarlo. Il web, per esempio, favorisce la quantità e la reperibilità del materiale, ma non 
ne garantisce la qualità. Si affaccia, quindi, il delicato tema della selezione dei materiali 
e si pone il dilemma su come determinare una gerarchia tra i contributi e, di conseguenza, 
stabilire oculati criteri di natura scientifica in una sfera come la letteratura, in cui sembra 
regnare la massima soggettività. Si tratta di una premessa necessaria per una fase 
successiva a quella tassonomica che mira, in futuro, alla realizzazione di una bibliografia 
ragionata, in cui i testi, accompagnati da un breve commento, siano ordinati per 

                                                 
7 Per confutare questa discutibile distinzione, rimando ai numerosi scritti in merito di Giuseppe Marci, 
limitandomi a segnalare l’ultimo uscito: G. MARCI, “La visione storico-civile di Camilleri dalle prime opere 
a Il cuoco dell’Alcyon”, in G. CAPECCHI (a cura di), Quaderni camilleriani/13. Le magie del contastorie, 
Cagliari, Grafiche Ghiani, 2020, pp. 43-55, <https://www.camillerindex.it/quaderni-camilleriani>. 
8 C. SEGRE, Introduzione, in ID., Avviamento all’analisi del testo letterario, Torino, Einaudi, 1985, p. IX. 

https://www.camillerindex.it/quaderni-camilleriani%3e
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importanza, evidenziando quelli dirimenti, individuando altri contributi di qualche rilievo 
ed escludendo quelli meno significativi. 

Chi scrive un saggio su un determinato argomento opera di per sé una cernita delle 
fonti e la offre alla condivisione dei lettori, adottando chiaramente certi parametri che non 
preservano dalla soggettività, dalla relatività di una singola prospettiva. Infatti, «Il corpus 
è sempre una conseguenza di decisioni operative in un certo contesto di ricerca»9: chi 
effettua una scelta, la fa in modo strettamente legato alla propria area di expertise, 
all’interesse che nutre per determinate tematiche o per particolari aspetti dell’indagine 
letteraria, piuttosto che altri. Se però si mutasse l’ottica della ricerca e ci si orientasse su 
un’altra area, i criteri della scelta cambierebbero anche sensibilmente, ottenendo un 
risultato che sarebbe senza dubbio differente dal precedente, probabilmente in modo 
significativo. Il progetto di una bibliografia ragionata presenta dunque una manifesta serie 
di criticità ed è ancora in fase interlocutoria. Per realizzarlo si dovrà procedere con 
cautela, un piede leva e l’altro metti, tenendo conto di una molteplicità di problematiche 
e di fattori, allo scopo di offrire un panorama complessivo, attendibile scientificamente, 
che vada oltre la parcellizzazione dei campi del sapere.    

Fin dall’inizio, la ricerca e la sistematizzazione delle fonti critiche sull’opera di 
Camilleri è stata ideata10 perché fosse indirizzata ad una pubblica condivisione, magari 
in parallelo al progetto del CamillerINDEX. La redazione di un repertorio bibliografico 
come questa qui presentata avrebbe poco senso, se non venisse data la possibilità di 
usufruirne alla comunità di studiosi che si dedicano all’analisi dell’opera dello scrittore, 
nonché alla curiosità del vasto pubblico. L’operazione di acquisizione delle fonti, inoltre, 
è ovviamente in continuo aggiornamento ed è quindi la peculiarità stessa della ricerca, in 
fieri per definizione, a determinare la sua naturale destinazione in un database che possa 
accogliere integrazioni, correzioni e suggerimenti11.  

L’auspicio è quindi che autrici e autori di passati e futuri contributi ne diano 
comunicazione alla piattaforma; l’ambizione è che il corpus diventi un punto di 
riferimento, favorendo lo scambio e la circolazione di idee e possa progressivamente 
arricchirsi, recuperando materiali già prodotti, ma non ancora inclusi e ottenendo 
tempestivamente notizia delle più recenti riflessioni in merito all’eclettica opera di 
Andrea Camilleri.  
 
 
 
Avvertenza 
 
Tutti i testi inclusi nei Quaderni camilleriani sono reperibili nel sito CamillerINDEX, 
<https://www.camillerindex.it/quaderni-camilleriani>. 
 
Altri riferimenti alla reperibilità in rete (siti internet, numero DOI) saranno forniti nella 
più ampia versione online. 

                                                 
9 L. GIULIANO, G. LA ROCCA, L’analisi automatica e semi-automatica dei dati testuali, Milano, Led, 2008, 
p. 26. 
10 A tal proposito desidero ringraziare Giovanni Caprara e Giuseppe Marci, che mi hanno suggerito l’idea 
e sostenuto nella sua realizzazione. 
11 Allo scopo è stata predisposta una mail dedicata da contattare: bibliocamireve@gmail.com. 

https://www.camillerindex.it/quaderni-camilleriani%3e
mailto:bibliocamireve@gmail.com


   

Articolazione tassonomica della Bibliografia 
 
 
I.  Su Andrea Camilleri  
 

1.  Incontri e biografia 
2.  L’insegnamento 
3.  L’opera complessiva, la poetica e le forme narratologiche 

3.1  Monografie e volumi collettanei 
3.2  Saggi in riviste e in volumi collettanei 

4.  L’intellettuale e la scrittura civile 
5.  Le interviste e le conversazioni 

5.1  Interviste video 
6.  Studi comparati  

Simonetta Agnello Hornby  
Jorge Amado 
Ludovico Ariosto 
Sergio Atzeni 
Giovanni Boccaccio 
Gesualdo Bufalino 
Miguel Cervantes 
Vincenzo Consolo 
Stefano D’Arrigo 
William Faulkner 
Elena Ferrante 
Carlo Emilio Gadda 
Gabriella Genisi 
Serafino Guastella 
Tony Hillerman  
Francesco Lanza 
Carlo Lucarelli 
Jerre Mangione 
Henning Mankell 
Alessandro Manzoni 
Fosco Maraini  
Eduardo Mendoza 
Luigi Natoli 
Omero 
Filippo Orioles 
Ovidio 
Arturo Pérez-Reverte 
Santo Piazzese 
Luigi Pirandello 
Ian Rankin 
Jay Rayner 
Jacqueline Risset 
José Saramago 
Leonardo Sciascia 
William Shakespeare 
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Georges Simenon 
Paco Ignacio Taibo II 
Giuseppe Tomasi di Lampedusa 
Fred Vargas  
Sebastiano Vassalli 
Manuel Vázquez Montalbán 

 
II.  Sulle opere del ciclo dedicato al commissario Montalbano 
 

1.  Monografie e volumi collettanei 
2.  Riflessioni critiche in volumi non dedicati espressamente a Camilleri 

2.1  Il romanzo “giallo” 
3.  Saggi in riviste e in volumi collettanei 

3.1  Il complesso delle opere 
3.2  Il cibo (cfr. sezione VIII. 1) 
3.3  La lingua (cfr. sezione VI. 3.4)  
3.4  La Storia 
3.5  Il personaggio televisivo e mediatico 
3.6  Le problematiche connesse alle traduzioni della serie e delle  
       fiction in lingua straniera (cfr. sezione VII) 
3.7  La serialità   
3.8  Analisi di una singola opera  

La forma dell’acqua 
Il cane di terracotta 
Il ladro di merendine 
Un mese con Montalbano 
Gli arancini di Montalbano 
La gita a Tindari 
L’odore della notte 
La paura di Montalbano 
Il giro di boa 
La caccia al tesoro 
Il campo del vasaio 
La danza del gabbiano 
Acqua in bocca 
Il sorriso di Angelica 
Morte in mare aperto e altre indagini del giovane Montalbano  
La giostra degli scambi 
L’altro capo del filo 
La rete di protezione 
Il metodo Catalanotti 
Il cuoco dell’Alcyon 
Riccardino 

 
III.  Sulle opere di ambito storico e civile 
 

1.  Monografie e volumi collettanei 
2.  Saggi in riviste e in volumi collettanei  

2.1  Le opere di ambito storico dei secoli XVII-XVIII 
Il re di Girgenti 
La rivoluzione della luna 
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 2.2  Le opere di ambito storico del periodo post-risorgimentale 
2.2.1  Il complesso delle opere  
2.2.2  Analisi di una singola opera 

Un filo di fumo 
La stagione della caccia  
Il birraio di Preston 
La concessione del telefono 
La mossa del cavallo 
La scomparsa di Patò  

2.3  Le opere di ambito storico del Primo Novecento 
2.3.1  Il complesso delle opere  
2.3.2  Analisi di una singola opera 

La presa di Macallè 
Privo di titolo 
La pensione Eva 
La tripla vita di Michele Sparacino 
Il nipote del Negus 
La cappella di famiglia e altre storie di Vigàta 

2.4  I saggi romanzati 
Biografia del figlio cambiato 
Le pecore e il pastore  
Dentro il labirinto 

2.5  I saggi 
La strage dimenticata  
La bolla di componenda 
Il gioco della mosca 
Voi non sapete 

 
IV.  Sulla narrativa di ambito vario 
 

1.  Saggi in riviste e in volumi collettanei sulla narrativa fantastica 
1.1  La Trilogia delle trasformazioni  
1.2  Analisi di una singola opera 

Maruzza Musumeci 
Il casellante 
I quattro Natali di Tridicino  

2.  Saggi in riviste e in volumi collettanei sulla produzione inerente all’arte e allo 
     spettacolo 

2.1  Le arti figurative 
2.1.1  Analisi di una singola opera  

Il colore del sole 
La vucciria  
Il cielo rubato  
La moneta di Akragas 
La creatura del desiderio 

2.2  La musica 
2.3  Il teatro 
2.4  Il cinema 
2.5  La televisione 
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3.  Saggi in riviste e in volumi collettanei su romanzi e racconti di vario genere 
3.1  Analisi di un corpus circoscritto di opere 
3.2  Analisi di una singola opera 

Il corso delle cose 
Favole del tramonto 
Le inchieste del commissario Collura 
La novella di Antonello da Palermo 
Il tailleur grigio 
La rizzagliata    
I racconti di Nené  
La relazione  
Esercizi di memoria 
Conversazione su Tiresia 
Autodifesa di Caino 

 
V. Su Sicilia, sicilianità e questione siciliana 
 

1.  Monografie e volumi collettanei 
2.  Riflessioni critiche in volumi non dedicati espressamente a Camilleri    
3.  Saggi in riviste e in volumi collettanei  

3.1  Identità 
3.2  Luoghi 
3.3  Mafia 

 
VI.  Sulla lingua 
 

1.  Monografie e volumi collettanei 
1.1  Dizionari e glossari 

2.  Riflessioni critiche in volumi non dedicati espressamente a Camilleri  
3.  Saggi in riviste e in volumi collettanei  

3.1  Lingua, dialetto e plurilinguismo 
3.2  Onomastica e toponomastica   
3.3  Analisi linguistica di una singola opera  

Il corso delle cose  
La stagione della caccia 
Il gioco della mosca 
Il birraio di Preston 
La concessione del telefono 
Le inchieste del commissario Collura 
La mossa del cavallo 
Il re di Girgenti 

3.4  Analisi linguistica di una singola opera del ciclo dedicato al  
       commissario Montalbano (cfr. sezione II. 3.3) 

Il cane di terracotta 
Il ladro di merendine 
Il patto, in Un mese con Montalbano 
Il gatto e il cardellino, in Gli arancini di Montalbano 
L’odore della notte 
La giostra degli scambi 
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VII.  Sulle traduzioni        
 

1.  Monografie e volumi collettanei 
2.  Problematiche relative alle traduzioni nelle singole lingue (cfr.  
     sezione II. 3.6) 

Arabo 
Catalano 
Croato 
Francese 
Greco 
Inglese 
Norvegese 
Olandese 
Polacco 
Portoghese brasiliano 
Sardo 
Spagnolo castigliano 
Tedesco 
Ungherese 

 
VIII.  Su altri argomenti di rilievo 
 

1.  Cibo e ricette (cfr. sezione II. 3.2) 
2.  Comicità e ironia 
3.  Didattica 
4.  Donne, fimmine e sesso 
5.  Editoria 
6.  Filosofia, economia, semiologia e semiotica 
7.  Fumetto 

7.1  CD-ROM 
8.  Letteratura e falsificazione 
9.  Poesia 
10.  Postmodernità 
11.  Psicologia e psicoterapia 
12.  Religione 
13.  Ricezione critica 
14.  La tradizione classica  

Odissea 
Ovidio 
Scrittori classici 
Tiresia 
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Legenda 
 

• il termine ‘volumi’ è utilizzato in relazione agli studi critici 
 

• il termine ‘opere’ è utilizzato per indicare i testi di Camilleri 
 

• le opere di Camilleri indicate in elenchi seguono l’ordine cronologico di 
pubblicazione 

 
• nella dicitura ‘Monografie e volumi collettanei’ sono compresi volumi 

interamente dedicati all’opera dell’Autore: 
CAPECCHI, GIOVANNI, Andrea Camilleri, Fiesole, Cadmo, 2000. 
NIGRO, SALVATORE SILVANO (a cura di), Gran Teatro Camilleri, Palermo, 

Sellerio, 2015. 
 

• i contributi all’interno dei volumi collettanei sono inseriti singolarmente sotto le 
voci di riferimento:  

NIGRO, SALVATORE SILVANO, “La trilogia fantastica”, in S. S. Nigro (a 
cura di) Gran Teatro Camilleri, Palermo, Sellerio, 2015, pp. 69-79. 

 
• la dicitura ‘Riflessioni critiche in volumi non dedicati espressamente a Camilleri’ 

si riferisce a volumi che pur menzionando l’Autore di frequente non si occupano 
specificamente della sua opera: 

URBAN, MARIA BONARIA et al (a cura di), Le frontiere del sud. Culture e 
lingue a contatto, Cagliari, CUEC, 2012. 

 
• Lo stesso saggio può figurare sotto voci diverse (come indicato nell’Introduzione, 

§ 3): 
 

Sulla Trilogia delle trasformazioni 
NIGRO, SALVATORE SILVANO, “La trilogia fantastica”, in S. S. Nigro (a 

cura di) Gran Teatro Camilleri, Palermo, Sellerio, 2015, pp. 69-79. 
 

Scrittori classici 
NIGRO, SALVATORE SILVANO, “La trilogia fantastica”, in S. S. Nigro (a 

cura di) Gran Teatro Camilleri, Palermo, Sellerio, 2015, pp. 69-79.  
 

 
 



   

Bibliografia tematica sull’opera di Andrea Camilleri 

 
I.  Su Andrea Camilleri 
 

1.  Incontri e biografia  
 
AGNELLO HORNBY, SIMONETTA, “Come il ciclope del tempio di Zeus”, in G. Caprara, G. 

Marci (a cura di), Quaderni camilleriani/1. Il patto, Cagliari, Grafiche Ghiani, 2016, 
pp. 29-31.  

AGNELLO HORNBY, SIMONETTA, “Il Nobel non è degno di Camilleri”, in «MicroMega», 
n. 5, Camilleri sono, 2018, pp. 217-222. 

AGNELLO HORNBY, SIMONETTA, “Conversazione con Simonetta Agnello Hornby: 
Camilleri, la letteratura, la vita”, in M. Deriu, G. Marci (a cura di), Quaderni 
camilleriani/7. Realtà e fantasia nell’isola di Andrea Camilleri, Cagliari, Grafiche 
Ghiani, 2019, pp. 21-30. 

AGNELLO HORNBY, SIMONETTA, “Quello che Andrea mi ha dato”, in G. Capecchi (a cura 
di), Quaderni camilleriani/13. Le magie del contastorie, Cagliari, Grafiche Ghiani, 
2020, pp. 13-16. 

ALBERTI, ALBERTO, “Camilleri e Mucci: incontro fra due poeti. Una testimonianza”, in 
«Diacritica», anno VI, fasc. 34, 2020, pp. 15-18. 

ALFERJ, VALENTINA, “La ‘magarìa’ di un incontro”, in «MicroMega», n. 5, Camilleri 
sono, 2018, pp. 193-201. 

CAMILLERI, ANDREA, VÁZQUEZ MONTALBÁN, MANUEL, Andrea Camilleri incontra 
Manuel Vázquez Montalbán, Trascrizione della conversazione avvenuta nel 1998 a 
Mantova nell’ambito del Festivaletteratura, Milano, Skira, 2014. 

CAPECCHI, GIOVANNI, “Premessa”, in G. Capecchi (a cura di), Quaderni camilleriani/13. 
Le magie del contastorie, Cagliari, Grafiche Ghiani, 2020, pp. 7-10. 

CAPRARA, GIOVANNI, MARCI, GIUSEPPE, “La biblioteca archetipale”, in G. Caprara, G. 
Marci, (a cura di), Quaderni camilleriani/1. Il patto, Cagliari, Grafiche Ghiani, 2016, 
pp. 7-14. 

CASSISI, ANDREA, SCIMÈ, LORENA, Hoefer racconta Camilleri. Gli anni a Porto 
Empedocle, Palermo, Flaccovio, 2016. 

DANDINI, SERENA, “Infinitamente”, in P. Di Paolo (a cura di), Alfabeto Camilleri, Milano, 
Sperling & Kupfer, 2019, pp. 141-146. 

DE MAGLIE DAVIDE, “Le storie di Andrea Camilleri”, in «Il Cristallo», vol. LII, n.1, 2010, 
pp. 42-54. 

DI GENNARO, DANIELE, “Nota dell’Editore”, in A. Camilleri, C. Lucarelli, Acqua in 
bocca, Roma, Minimum Fax, 2010, pp. 103-108. 

DI PAOLO, PAOLO, “Robinson Crusoe a Vigàta. Come Andrea divenne Camilleri”, in P. 
Di Paolo (a cura di), Alfabeto Camilleri, Milano, Sperling & Kupfer, 2019, pp. 1-22. 

DI STEFANO, PAOLO, “Esordio”, in P. Di Paolo (a cura di), Alfabeto Camilleri, Milano, 
Sperling & Kupfer, 2019, pp. 61-66. 

FABIANO, GIUSEPPE, “Un affetto sorprendente”, in S. Demontis (a cura di), Quaderni 
camilleriani/9. Il telero di Vigàta, Cagliari, Grafiche Ghiani, 2019, pp. 37-41. 

FRANCHINI, ANTONIO, “Cronologia. Uno scrittore Italiano nato in Sicilia”, in M. Novelli 
(a cura di), Andrea Camilleri. Storie di Montalbano, Milano, Mondadori, 2002, pp. 
CIV-CLXIX. 
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FRANCHINI, ANTONIO, “Cronologia. Uno scrittore Italiano nato in Sicilia”, in S. S. Nigro, 
(a cura di), Andrea Camilleri. Romanzi storici e civili, Milano, Mondadori, 2004, pp. 
LVII-CXXVI. 

GIUBILEI, GIULIANO, “L’effetto Camilleri sui mass media”, in G. Capecchi (a cura di), 
Quaderni camilleriani/13. Le magie del contastorie, Cagliari, Grafiche Ghiani, 2020, 
pp. 33-40. 

GUGLIELMI, ANGELO, “Il mio amico Andrea Camilleri”, in S. Lupo et al., Il Caso 
Camilleri. Letteratura e storia, Palermo, Sellerio, 2004, pp. 142-148. 

IANNACONE, DOMENICO, “Andrea Camilleri, vedere oltre”, intervista televisiva nella serie 
«Che ci faccio qui», Rai 3, 29 aprile 2019. 

LAUDADIO, FELICE (a cura di), “Camilleri sono”, in «Bianco e Nero», n. 590, 2018, pp. 
15-17. 

LUCARELLI, CARLO, “La felicità del narratore”, in «Bianco e Nero», n. 590, 2018, pp. 11-
14. 

LUPO, FILIPPO, “Storia del Camilleri Fans Club e del sito vigata.org”, in G. Capecchi (a 
cura di), Quaderni camilleriani/13. Le magie del contastorie, Cagliari, Grafiche 
Ghiani, 2020, pp. 17-22. 

LYRIA, HADO (a cura di), “Dos tardes con Camilleri”, in A. Camilleri, La forma del agua, 
Barcellona, Salamandra, 2003. 

NACCARELLA, ISTVÁN, “I silenzi di Camilleri: I racconti di Nené”, in M. Curcio (a cura 
di), I fantasmi di Camilleri, Budapest, Torino, Parigi, L’Harmattan, 2017, pp. 37-46. 

NIGRO, SALVATORE SILVANO, La sirena e i suoi libri. Ritratto di Elvira Sellerio, Palermo, 
Sellerio, 2014. 

NIGRO, SALVATORE SILVANO, “Voce”, in P. Di Paolo (a cura di), Alfabeto Camilleri, 
Milano, Sperling & Kupfer, 2019, pp. 133-140. 

NIOLA, MARINO, “Corpo”, in P. Di Paolo (a cura di), Alfabeto Camilleri, Milano, Sperling 
& Kupfer, 2019, pp. 39-46. 

SALIS, STEFANO, “Una storia di destini comuni”, in G. Caprara, G. Marci (a cura di), 
Quaderni camilleriani/1. Il patto, Cagliari, Grafiche Ghiani, 2016, pp. 32-34. 

SALIS, STEFANO, “Successo”, in P. Di Paolo (a cura di), Alfabeto Camilleri, Milano, 
Sperling & Kupfer, 2019, pp. 117-124. 

SCARPA, ROBERTO, “Nenè Camilleri sugnu”, in S. S. Nigro (a cura di), Gran Teatro 
Camilleri, Palermo, Sellerio, 2015, pp. 205-239. 

ZINGARETTI, LUCA, “Dall’Accademia alla tv, amici per sempre”, in «Bianco e Nero», n. 
590, 2018, pp. 99-100. 

 
2.  L’insegnamento 

 
AGOSTI, SILVANO, “Un essere umano (con le maiuscole)”, in «Bianco e Nero», n. 590, 

2018, pp. 18-21. 
BALDI, ALFREDO, “Camilleri insegnante al Csc. Recitazione, regia e un piccolo misteri”, 

in «Bianco e Nero», n. 590, 2018, pp. 130-141. 
GRAZIOSI, PAOLO, “Professore, mio professore”, in «Bianco e Nero», n. 590, 2018, pp. 

22-25. 
PALLANCH, LUCA, “Ironia e contestazione”. Conversazione con Luigi Perelli, in «Bianco 

e Nero», n. 590, 2018, pp. 26-29. 
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3.  L’opera complessiva, la poetica e le forme narratologiche 
 

3.1  Monografie e volume collettanei 
 
BONINA, GIANNI, Il carico da undici. Le carte di Andrea Camilleri, Siena, Barbera, 2007.   
BONINA, GIANNI, Tutto Camilleri, Palermo, Sellerio, 2012 (versione aggiornata di Il 

carico da undici). 
CAOCCI, DUILIO, MARCI, GIUSEPPE, RUGGERINI MARIA ELENA (a cura di), Quaderni 

camilleriani/12. Parole, musica (e immagini), Cagliari, Grafiche Ghiani, 2020. 
CAPECCHI, GIOVANNI, Andrea Camilleri, Fiesole, Cadmo, 2000. 
CAPECCHI, GIOVANNI (a cura di), Quaderni camilleriani/13. Le magie del contastorie, 

Cagliari, Grafiche Ghiani, 2020. 
CAPRARA, GIOVANNI (a cura di), Quaderni camilleriani/11. La seduzione del mito, 

Cagliari, Grafiche Ghiani, 2020. 
CAPRARA GIOVANNI, CINQUEMANI VIVIANA ROSARIA (a cura di), Quaderni 

camilleriani/6. La bolla di composizione, Cagliari, Grafiche Ghiani, 2018. 
CAPRARA, GIOVANNI, DEMONTIS, SIMONA (a cura di), Quaderni camilleriani/10. 

Mediterraneo: incroci di rotte e di narrazioni, Cagliari, Grafiche Ghiani, 2020. 
CAPRARA, GIOVANNI, MARCI, GIUSEPPE (a cura di), Quaderni camilleriani/1. Il patto, 

Cagliari, Grafiche Ghiani, 2016. 
CURCIO, MILLY (a cura di), I fantasmi di Camilleri, Budapest, Torino, Parigi, 

L’Harmattan, 2017. 
DEMONTIS, SIMONA, I colori della letteratura, Milano, Rizzoli, 2001. 
DEMONTIS SIMONA (a cura di), Quaderni camilleriani/9. Il telero di Vigàta, Cagliari, 

Grafiche Ghiani, 2019. 
DERIU, MORENA, MARCI, GIUSEPPE, (a cura di), Quaderni camilleriani/7. Realtà e 

fantasia nell’isola di Andrea Camilleri, Cagliari, Grafiche Ghiani, 2019. 
DERIU, MORENA, MARCI, GIUSEPPE, (a cura di), Quaderni camilleriani/8. Fantastiche e 

metamorfiche isolitudini, Cagliari, Grafiche Ghiani, 2019. 
FABIANO, GIUSEPPE, Nel segno di Andrea Camilleri. Dalla narrazione psicologia alla 

psicopatologia, Milano, FrancoAngeli editore, 2017. 
GUASTELLA, FEDERICO, Andrea Camilleri. Guida alla lettura, Acireale, Bonanno, 2015. 
HAYWOOD, ERIC (a cura di), Camilleri e l’Irlanda. Camilleri and Ireland. Camilleri agus 

Éire, Volume celebrativo della Laurea Honoris Causa in Letteratura (Dublino 5 
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L’opera di Andrea Camilleri  
ha determinato un ormai ampio interesse da parte della critica: 

sembra utile e opportuno ordinare questo vasto materiale 
in una bibliografia tematica. 

Simona Demontis 
  

L’Autrice ci aiuta a capire come questo scrittore, partito dalla descrizione di un paese 
immaginario, Vigàta, a poco a poco, titolo dopo titolo abbia palesato l’ampiezza di una 
visione atta ad abbracciare il mondo: in quel microcosmo sapendo condensare, non di 
rado con rimarchevole qualità stilistica, problemi, paure, speranze e visioni politiche che 
riguardano un ben più vasto universo.  
Giuseppe Marci 
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