
PUBBLICITA 
BLOOM'S DAY, Parla Ottavio Fatica che sta preparando la nuova traduzione d«UIisse» 

DnbHno,cHta dilettanti 
PlwIMax 
(Mtreogni 
limits 
II protagonlsta del nuovo spot Be-
spi Max vola in bicicleaa daU'aKo 
deUe Alpi per stupae gli.rarnicL. I 
quail se ne fregano, alrnenorlinche 
non acopjono die lo spericobto, 
meme Jl tulfa con la bid nel wade 
dfrupo, beve anche unaBepd, .01-
ire ogni limltedj crediWIfla, to spot 
realfcoato da SBDO New York e 
pndotk) da ftopaganda Films. La 
iTgia ft dl Dumnic Sena, die. ha 
ceduto la mano a David Kdlog per 
I'altrospot (Intnolato Posm) dove 
t l rappreaema la stessa Indfavolata 
e kuensabtftuazkme, ma tacendo 
calare il malcapitato daHa tesla 
delta Slinge. Va da seche i film so-
no perfetn, ma meno originali dl 
quel fdeati per alfte campagrte 
rMa UMa rtvale delta Coca Cob. 
Pepsi, che e uno del maggiori inve-
stitori di pubblicita al month, si e 
sample dtstirtta, neVa >gueira delle 
Colo, per una superiors carica di 
aggressMta creativa. Famose • te 
sue campagne all'insegna della 
ptt daeUa e feroce pubWcitacom-
paratrva. Comequella fanlaacieTtU-
6ca, dove si mostrava il ritrovatnen-
» di una misteriosa lattJna: la Coca 
Cola, appuntc.. tepertotflcuisi era 
perea del tutto b memorfa irtun 
mondo future ormai completa-
mente dominate dalla Pepsi. 

L'uomo 
zerMno 
Chi non ricorda lo scandato rtdfco-
Issrmo per lo slogan preistorico 
£h i non mangla la Goga o e un la-
dro o una splat? Ora la Saila, Che 
ha cambiato proprieta passando 
daHa famlgHa Barabaschi alb War
ner Lambert, vuole tare anche lei la 
ocandalota* con I due nuovi spot 
nei qual si vuol dimostrate die si 
farebbe di tutto per manglarta. Ec-
coquindl una bellissima signora ri-
.djiW.uM.stracciqpw Ipc i toeyi ja 

, upmp si fa c a m i t ^ i e iMossp e 
infllzam da micidlaH lacchi a spijlo 
per lo stesso impteadndWle rnoll-
VCK meritarsi una carameBa, Uomo 
o donna sono rappresenlati in al-
leggbmenlo molto masochistico e 
aHustvamenle erotico, Rivetaztone 
dietro lequinie: b signorasi eroto-
Jala suH'auto per ben 4 ore, per 
consentire i l montafflpo di 60 ciak 
in 30secondl. Si e InoHre sbupciata 
un glnocchio e ha consumato 
completamenie II vestito. L'uomo 
Invece non si e falto nienle. tnfaiH 
portava sotto la camiela una vera e 
propria armalura. Bella fbrza. 
Agenzla: Bates Italia. Cass di.pro-
duzkme BBW; tegista Tried Lens-
sen. 

Crodlno 
Meno male 
chec'dNerone 
Seconds puntata del serial Crodl
no- Dopo Dracula e Ftankestein. 
anivano Diabolik e Nerorte. Cioe 
un personaggio dei lumettJ nostra-
n> e uno della storia pure nostrana, 
ma tultl e due passati in mito e in 
barzeuetta. Eccoli percio davanti al 
barista per rapefWvo. Diabolik si 
Uunenta delb suocera e Netone se 
la ride petche ha appena dato luo-
co a Roma. Nel gioco il Crodino 
c'entra come i cavoti a merenda, 
ma non impona. II divertimento sta 
tutto nell'inventare una situazione 
nuova eassurda altraveiso 1 luoghi 
cotnuni piu abusall. E Mauro Mor-
taroil, direttote creattvo di questa e 
tanfe attre campagne Armando 
Testa, ci riesce. Casa di ptoduzto-
ne Rlmaster. Regla di Riccardo Mi-
lant 

Fwravl* 
Ora e sempre 
Ceientano 
II nuovo spot di Ceientano per te 
Perrovie delta Sato appare subito 
pkl sirampalato e celentanesco de-
gll altti. Protagonist! un conlgltetto, 
un viclno di posto che sembra ap
pena •calato giil dal peren e natu-
ralntente II solito Adiiano foile e in-
congnio come non mai. Tanto che 
lo spot, anztch* terminare con la 
usuale affetma?Jonc di Iperbolica 
superiority del prodotlo (nel caso 
speclflco' II Ireno) si diiucte su una 
domanda che non c'entra niente e 
cllc comunque tascia inleidetto fo 
speltatore. Insomma tutto si riduce 
a uno spot di Ceientano su Ceien
tano. E va bene anche cost, alme-
no per noi (ans (di Adriano e delle 
Ferrovie). 
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JanmJoyMeharmiMMkpilmeedUMHdBll'-Ubtt- WaldPlolo 

• C ^ , sedkighigno.eil giorno piu hingo delta letteratu-
ra: il Btoomi day. Ulysses- un giomo ddla vila a Dublino di 
Leopold Bloom e Stephen DedaJus - 6 appena uscito in una 
nuova, sorptEndente traduzione di una giovane studiosa, 
Bona Flecchia. che vena presentata oggi a Torino. La picco-
ia casa editrice Shakespeare and Company, apptofitlando 
del brevissimo spazio lemporale in cui Joyce e rimasto luori 
dirita (a lugllo, quando scatters b notmatiua eutopea dei 
settant'anni di tuteia, I dirita rilomeranno dl propriett eschi-
siva deila Mondadori) ha addirittura battuto b Einaudi, che 
sta preparando una nuova verstone dell'opera a cura di Ot
tavio Fatica. colbboratoie deda casa editrice Ihetxia, tra-
dultore tra I'aHro delle opere di KipUng, Scott Fitzgerald, Wil
liam Goyen... 

tHmfMet, tuini game* mtHtmmttnt&mn 
Non si pu6 gkidicaie da quaHro citazionl apparse su un 
0omate. Comunque. da quelto che e state pttbblfcato, mi 
sembrava klentica alb precedenle. Con minime varianti. 
Questa slgnorina mi parache abbiacon Joyce un rapporto 
mesmerico, E giovane, non ha mai fatto traduzione. Ha 

•^.detto dl esseraiminersa inJ«j|ce. Mf II (aODcne lewa statt. 
cimue^mi i n j l apa noj | i i^ i t ic#iertB Non * * " w i i f , 

^ei|0ni a' Ronfta^cre oeB^flsteri^, cheida b capaeia dj, 
Iradune Belli, comunque sono ansioso di rederia. Le tra-
duzioni si giudicano dal risultato, 

El tmlutM? 
Una traduzione 6 un teslo letterarfo di secondo grado. Un 
Uadultore deve innanzitutto essere lo scrittore dello scritto-
re, deve essere nello stesso tempo un eieaHvo e un critico. 
Costci deve essere una base di leddta, di ricerca linguistica 
niok^a-Peril poici vogltonooVitidisciilturaobliqua.dia-
gonale. E grand* mestiere. Con gli anni si migHora. lo soito 
migHorato. 

N ^ M d m i M d n r c U w mnk»MMM WMMK 
4nAA*, appwrttr 

Per quello che riguatda gli scritlori, ceitamente ̂ . Nabokov 
cambiava tantissimo i suol testi traducendoli. Noi possiamo 
larlo un po' meno. 

UlatecuHWdoperBmwdiuMn J U m J - U l i i f r 
* V * OMi i « SMrgla Oe M | M t de( l « M I S W H U . 
CIM n*pario ha numtonnto em quMtMattoT 

E una versione che tengo coslantemente presente. Anche 
De Angells non era un famoso traduttore. Non aveva un 
groiso mestiere alle spalle. Tradusse Ulisse con la consu-
lenza di Ire professori che gB rilessero il testo risolvendogli 
molti problemL lo ho notato qualche piccola sconettezza, 
ma di base e una traduzione (edele. II problema dl questa 
versione * la piattezza. Joyce era noloso, ma su certe pagi-
ne stranpa Tapplauso. In HaJiano ci vogliono degli storzi 
pet seguirlo ma non ti diverti mai, la Btqtua non eviva. non 
e ricca, reinventata. 

E ttrio ( • probWM • CBpNcIti • • ! vMuttorai • tMntoT 
II fatlo & che con Joyce £ difficile aiperare il complesso del 
mostto sacro. Un complesso che hanno tutti. Nel mondo 
accademico stanno tutti in ginocchto davanti al punto e vir-

gola che kii ha messo inquelb poslzione pteclsa In questo 
senso il tavoro di quesb ragazza forse e Hberalorio. 

EM,adM|wM* f 
Sono circa due anni, con alcune intenuzioni, che sto tradu-
cendo Ulisse. La versione deRniUva ce I'ho soltanto delb 
prima parte, la Telemachb. 

Soma* rtawmiMi UttmloT 
Su qudla della Oxford. Adesso hanno ristampato y testo 
originaie. Dieci anni la ne avevano pubblicato una nuova 
versione dtcendo che era bellissima. Invece dopo si 6 sco-
perto che anche qudla era criticabile. 

CMdm^MMdHMtral t tartoMMlMn 
Sonoveramente minime. DiHerenze per ioyciani. 

UMIeiMtpKlCiMdtiMtrMNMm M M » ? 
Liberarsi dd ioyciani, dei jo&iilise vogliamo (are dei gk> 
chi di parole. Quell che stanno H e sorvegUano. E dove c'e 
una maiuscob la ghidicano inloccabile nei secoli delseco-
li. 

Q N l t « M t f r t l M * r t | r l f t l M M f M M * M m ? 
Forse II terzo capltolo. doye,S*Sphap .Dedafejfcpasseggb e 
mSitfti U conaEiano gl(,asspli„U d^^.sparisfie, lajjun-
leggiatuja. opojp! wene spestafa, ci sono sgt^umalicatu-
refMa torse sono riuscito meglii) in questa parte che altro-
ve, dove II testo e pltt facile, ma pro stigniartoato. Va co-
munque sfatata questa leggenda che Joyce sia to scrittoie 
pit) difficile. Non e veto. William Goyen. uno scrittore ame-
ricano degli anni Quaranta, o anche Walter De La Mare, 
contetnporaneo minore di Joyce, presentano difflcolla di 
fraseggioestreme. 

pHlaCcamJmMa •MMHnecMaaiteuniDauntBallt 

lo non credo nel didatticismo, ndla nota a tutti i cosli. Ci si 
puo comprare I'-Ulisse- e pol un libro separata di uno stu-
dioso che pu6 essete di accompagnamento. Ma mentre si 
legge un libro ci si deve godere tl libro. 

ITniwpn»w»k». U HietnU\ i tradunVT 
Spero che nessuno me lo chieda mai. L'lmpossibilita di 
flnntgonswatee nel fatto che la cosa piu importante non 
e il significato ma il signiffcante. Una vote dovevo fate una 
citazione da Fmmgans woke. La frase in inglese era r>i the 
beginning..., a cui seguivano una serte di gkxhi di parole. 
In italiano ho tradotto: in praniipio era lo popparola, dove 
c'era dentro pranzo ma anche inizio. Jcyc«, hi realri, lace-
va tutto un allro gk)co. In Rnnegans woke non c'e una tra-
ma. Sono le parole, e I'ingtese, che porta i personaggi da 
una parte. II problema e che in italiano le parole tl porlano 
da uti'attra parte. In Irancese da un'altra ancora. Tutto e 
conlaminato da questo significants puro. Cost e Finnofans 
uxrtestesso che 6 gia la perenne traduzione di se. 

Eppura Jtjc* privAa (arts, ww ( T H H I B M hi M M O -
Ma skcorae neanche a lui veniva lo stesso stgnificato del-
I'inglese, in molte occasioni se ne parU per la bngenle con 
un'arietta d opera, Giustamente. 

Un libro di Giuseppe Chiarante ricostruisce la genesi della crisi politica del nostra paese 

D Caso Italia: una democrazia fragile 
M*MO no im 

m Mentre la politica va per $uo 
conlo. complica ogni gbmo di pill il 
suo cammino. devia. rienira. perde 
la strada, non sa doi* doraani an-
dra a paraie, mentre tutto queslo av-
viene indipendenlemente da noi, 
ma solto i nostri ocelli, ecco cl̂ e la 
riliessiocie politica lace, ha dilficolia 
a capire la confuskine degli eventi. 
Nel pensjero siamu tulll ammutohii. 
fyrla chi non pensa. Parliamo di po
litica a condizione cfie non ci chie-
d îno dl pensare la pollnca- Non cL^ 
dubbk). II caso italiano lion si * 
chiuso ton un ritomo alia normali-
l̂ i. ma con un cambLamenio di lot-
ma deua sua anomaiia. Che- conn-
nua. Andrebbe allora ricosimiB'. 
queslo caso polirotogico. nel suo 
percotso. Ease per fase. luiandoFo al 
prima della storid itafiana e ripren-
dendoio dall'csll" a cui f atlual-
mente arrivalo. Quello che serw #• 
un ben orienlato racionto delle i i-
cende, una ritetlura dei motin e de
gli inleressi. delle sptnte e delfc «i^-
geltiviiii che hanno segnalo quelle 
vicende, una misitazione dei praia-
gonUll the nel bene e nel male le 

hanno orientate- A queslo lavoro 
politicamente utile si e acclnto Giu
seppe Chiarante. in un agile volu-
roetio delta Edizioni Sisifo: Imliii 
1995. La democrazia di/ntitc. 

II sottotholo dice appunlo: una ri-
flessione critica sul caso ilallano E 
se non e nuovo il termine e il con
certo di democrazia dilficile, qui la 
(Mwita sla nel dislocare questa con
dizione della politica Italians sul 
tempo stortco lungo. La ftagilita de-
mocratk.a, la democrazia a riscliio. 
non e una caraherisrica deirultimo 
mnquantennio: £ piuitosto uncarai-
lere congeniio della sloria dell'Flalia 
unlla La Mnuotaizione passiva- la nri-
voluzione sBnia riwluzrone- che 
Grams-i ha vulo nel Risorgimenlo 
italiano m e npreseniala nell'ltalia 
postlascisla Anche qui c'e stato un 
r'improniesso delle forze eciMlomi-
(amenre prU svilnppAie con nuclei 
essenziali de'le ve>.chie dassi n-liri-
genti dellets ptelasiBla e anche di 
(juella IJJSCISUI, Per t'ui. dietro un in-
wilucro antne coqmso 'li nindeml-
ia '̂jciale. di concjuisle reali dei la-

wsalori, di diffusa coscienza dei di-
rltti individuali e coHettiw dei cittadi-
ni. e rimasto il -sotiofondo, solo par-
zialmente intaccaio, di una vecchia 
llalia (proiinciale, conservaBice. tt-
moroga del nuo^o, ostile a ogni idea 
di sinistra)«. Qualcosa che e risulta
to mollo dunj a morire- Ecco dun-
que I altra tea. II rilomo della destra, 
di questa deslra, con le sue caratteri-
stiche atluali. anch'esso viene da 
jonlano 

E qui la lellura storica di Oiiaran-
le e puiituale, anche seconsapevol-
rrtenre di pane. Era dilficile la sttssa 
coslruzknie di un sislema politico 
democraTico. Ma I'opera venne ben 
imrapresa perche coslruita su quel 
cutisenso sulle regole, the vide nel-
le figure slmboliche di Togliatti e di 
De Gas|jeri i prolagonisti di un'mle-
ra fase L'inresa seppe resistere alle 
dure tension! internee Inlemaziona-
li.pagandoprezziasinisua. non per 
i motivi di solito addolti, consociali-
vismoediniomi, maper ragkinipiu 
proionde, Htardo di analisi e conse-
guente suballeniilfl cullurale. che 
non mlse in grado i comunLsli ilalia-
ni di rompere il niodello della rivo-

luaone passiva. La sfida del primo 
centro-sinistra venne solo in parte 
raccolta. L'amblguiia del progetto. 
che accanlo alia modemizzaziorie 
senza riforme e all'espansione sen-
za qualHa conteneva gia in se i ger-
mi dell'occupazione del potere. eb-
be una ricaduta in una coirispon-
dente ambiguita della sinistra e de
gli stessi movimeriti degli anni Ses-
santa. 

Dal tema della democrazia com-
piuta si passa alia centralis del te
ma della govemabiWa. L'idea cra-
Kiana di -grande riforma- sta dietro 
lo smoltamento islltuzionate piovo-
calo dalla destra di oggi. Chiarante 
sostiene che c'e continuita tra anni 
Ottawa e anni Novania. 6 dalla vil-
toriosa otfensiva neoconservaiifce 
che nasce la vittoria berlusconlana. 
Di nuovo ijuesla non e. un impreve-
dibile incioente, ma il Initio di un 
processo che ha il suo corso nei 
quindici anni precedenti. Qui allora 
I'argine che si rompe ft Tabbandono 
della slrategia berlingueriana: de-
nuncia della degenerazione del si-
sterna dei partili, consapevolezza 
della mutazione genelica awenula 

nel Psi. scella di una politica di alter-
naliva, sociale e politica. It dopo 
Berlinguer vede un cedimento netla 
cultura politica dei comunisu. J mo
di della srolta dell '^ sono anch'essi 
il risultato non improvviso di questa 
antica debolezza, coo trattl di vera e 
propria subaltemiia, cufturale. 

Alia fine, nella postlaiione, Chia
rante si fa venire il dubbio che tutto 
il suo discotso possa essere consi-
deralo troppo nvoko al passato; e si 
chlede se non sia il caso invece di 
spiegare I'afTermazione della nuova 
destra come il Initio di nuovi proble-
mi e nuove conlraddizkmi. lo credo 
che no, che I'interpretazione del 
passato sia ancora il compito fonda-
menlale della ricerca, senza di che 
la presa politica non morde sul pre-
sente. II panito della sinistra, per 
questa sirada, pud ripiendersi la sua 
immagine: quella di soggetto del 
cambiatnento. li ripresentarsi dl una 
rivoluzione passiva. per di piu sotlo 
I'egemonia di una destra radicale, e 
un pericolo reale. Per balteria. la 
bandiera dell'innovaiione, sociale, 
politica. costiiuzionate, deve totnare 
nelle mani gtusle 

PRBMIO STREQA 

Scelta 
la cinquina 
finalista 
• BMJA. •Passaai'o in ombra" di 
Mariateresa di Lasaa (58 voti), 
•ffluatti di signora» Elisabetta Basy 
e »Consedi» di Martsa Volpi (57 vo-
ti), «Nei plenihini sereni> di Luca 
Canali (56 voti) e «Le mascbere» di 
Luigi Malerba (41 voti) sono i cin
que finalist! del premk) Strega 
1995. tra i quali verra scetto il vinci-
tore la sera del 6 luglio al Ninfeo di 
Villa Giulia. Una cinquina secondo 
le previsioni e con in testa il ro-
manzo postumo della Di Lascia, 
che tutu danno per favorito, ma cui 
si e arrivati con un po di suspaoce. 
Sin quasi alia fine sembrava satvb-
be rimasto fuoti Malerba che aveva 
meno voti di Gianpaolo Rugarli, 
primo degli esciusi con •L'infinito 
foise-, 5uperato solo con lo spoglio 
delle ullime schede. I volanti sono 
stati 342 su -407 -Amici della dome-
mca» che ham>o dirilto ad espri-
mere il proprio parete 


