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C1ASSICI. Einaudi pubblica in una nuova traduzione la «Trilogia» dello scrittore irlandese 

II racconto 
del dolore 

• Secondo tradizione critica consolidata, tre 
opere segrtano la narrativa del Novecento: Alio 
ricerca del tempo perduto (1913-1927) di 
Marcel Proust, Ulisse (1922) di James Joyce e 
la Trilogia (1951-1953) di Samuel Beckett. In 
progressione cronologica, rappresentano il 
lento smarrimento del canone narrativo otto-
centesco in direzione del dominio della lin
gua, dell'avanguardia. Neirimmaginario criti-
co, quindi, queste opere sono state messe 
sempre in reiazione diretta fra loro, almeno 
dalla fine degli anni Cinquanta in poi, facen-
dole pure diventare bandiere di tutta la narra-
tiva sperimentale e anti-realistica (del nou-
veau roman, in particolare). 

Per questa ragione, la traduzione di Molloy, 
Malone nmore e L'lnnominabileawenne (tra 
il 1957 e il 1959 ad opera di Piero Carpi De' 
Resmini e Giacomo Falco) nel segno dell'i-
perbole linguistics e non gia del viluppo nar
rativo. Era quasi doverosa, a quei tempi, una 
scelta del genere perche pareva che al ro-
manzo restasse solo la strada della sperimen-
tazione intomo alia parola. Al punto che di II 
a poco si teorizzarono sia la «morte del ro-
manzo> sia I'impossibilita di raccontare storie. 
Negli anni, meglio nei decennl 
succe&sivi, si e capito che quegli 
eceessi erano solo frutto delle 
speculazioni critiche di chi voleva 
porre la propria ottica (e le pro-
prie iimitazioni) al centra del 
mondo. Tuttavia, il Gruppo '63 lu 
tra i piu accesi sostenitori - quan-
do a proposito, quando no - della 
narrativa beckettiana, ancora una 
volta incontrotendenza rispetto alia diffusione 
popolare dei testl teatrali dell'autore irlande
se, da Aspettando Godot a Finale di partita. 
Cosl, I'esegesi beckettinana si e fermata a 
quei due tifoli teatrali e al luogo comune sulla 
narrativa sperimentale. II resto (il meglio?) e 
rimasto nel buio, fino aH'eccesso che 1'edizio-
ne SugarCo della Trilogia (occasionalmente 
riciclata nei vecchi Oscar dei primi degli anni 
Settanta) ha finito per sparire dalle librerie 
popolando mercatini e hancarelle 

Sono passati quasi sette anni e molto silen-
zio dalla morte di Samuel Beckett: abbastan-
za per tornare a leggerlo e studiarlo con un 
po' piu di distacco e, conseguentemente, pre-
cisione. Ecco allora che Einaudi, dopo aver 
dato alle stampe ledizione critica completa 
del teatro deH'irlandese, rimanda nelle libre
rie Molloy, Malone muore e L'lnnominabile in 
una nuova traduzione: quella di Aldo Taglia-
ferri, autore dell'unico vera studio italiano sul
la narrativa di Beckett (B. e I'iperdelermina-
zione letteraria, Fellrinelli, introvabile). La so-
stanza di questa «operazione editonale» (per-
sonalmente, avremmo preferito una destina-
zione piO popolare. nei Tascabill, per esem-
pio) e tutta nelle premesse. Ossia: sradicare 
Beckett dal limbo aureo ma limitato dell'a
vanguardia e riportarlo sul terreno della nar-
razione. Non e solo un problema di ripristino 
dei tagli degli anni Cinquanta, non e solo un 
problema di adeguamento deH'italiano: e un 
problema di recupero del Beckett raccontato-
re di latti - di raccontatore della disperazione, 
in particolare - in accordo piu con Proust che 
con Joyce, piu con il grande ramanzo dell'ot-
tocento che con lo sperimentalismo del se
condo dopoguerra. Grazie a questa «premes-
sa critica», dunque.la nuova traduzione della 
Trilogia e prima di tutto e semplicemente, piu 
godibile della precedente. Un motivo in piu 
per leggere, se non rileggere, Beckett. 

Samuel Beckett 

Prima e dopo Beckett 
* Trovai la Trilogia di Samuel Beckett 
nella bella edizione SugarCo su una 
bancarella. Era il 1970 e io non avevo 
ancora vent'anni. Perche comprai quel 
libra di cui non avevo sentito parlare? 
Un amico mi aveva regalato il teatro di 
Beckett nell'Oscar Mondadori, tradotto 
da Carlo Fruttero, che avevo dijjgen-^ 
tmente lerto e annotato I dueXVagabon-"' 
di Vladimiro e Estragone con la loro 
sporca e disperata inconcludenza ml 
avevano colpito in modo irrimediabile, 
diventando in me una sorta di virus che 
mi avrebbe portato alia ricerca degli 
autori piu stravaganti del '900 con un 
sazio rifiuto del tardo '800 di cui mi ero 
nutrita dai dodici anni. 

Unprofilodaaquib 

Sta di falto che, quando su quella ban
carella, m'imbattei nello straordinario vol-
to di Beckett fotografato sulla sovracoper-
tina della Trilogia SugarCo fu un colpo 
di lulmine II profilo tagliente di un'a-
quila, gli occhi chiari rapaci, i capelli 
bianchi lagliati a spazzola, la magrezza 
inquieta dei grandi nevrotici: Beckett fu 
eletto in una volta autore preferito e in-
sieme I'uomo dei miei sogni. La Trilo
gia, drammaticamente sottolineata con 
segm differenziati a indicare i passaggi 
letterari preferiti, quelli fondamentali 
dal punto di vista esistenziale e quelli 
semplicemente sorprendenti perche al 
limite dell'incomprensibile, e rimasto 
da allora il libra cui sono tornata piu 
volte negli anni. Una Bibbia che, ad 
apertura di pagina, formsce, con i suoi 
brani evidenziati, vaticimi per la gioma-
ta 

Tanle volte mi sono chiesta come 
mai un libra cosl raro e importante non 
venisse ristampato dagli editori, mentre 
si dava fondo qui e la, in modo disordi-
nato e incontrollato, alle traduzioni de
gli scritti beckettiani sempre piu smilzi 
che hanno punteggiato i suoi ultimi an
ni. La Trilogia, questo monumepto a,k 
findicibilita e alia contraddizione del 
nostra secolo, rimaneva trascurata e,<li-
menticata, mai piu proposta all'assafto 
delle nuove generazioni cupamente 
neoromantiche e logorroiche o superfi-
cialmente splatter e vanamente afasi-
che. Se tanta nuova narrativa no/rstuc-
chevolmente americheggiante avesse la 
possibility di risciacquarsi in Beckett, 
forse ne verrebbe fuori qualcosa di piu 
graffiante e durevole. 

Dunque e con grande felicita, e cu-
riosita, che salutiamo in fine la nuova 
traduzione della Trilogia firmata da un 
illustre studioso di Beckett, Aldo Taglia-
ferri, per la Nue einaudiana. Traduzio
ne magnifica, che ripristina gli inam-
missibili tagli delle troppo disinvolte 
edizioni di trent'anni fa e che (lo spe-
riamo) inaugurera una nuova «malat-
tia» per un autore che continua a essere 
stancamente alia moda soltanto a tea
tro e per il resto consegnato all'amore 
fedele e sfrenato di ammiratori mania-
cali, inflessibili e ormai arroccati su po-
sizioni scontate. Sarebbe invece interes-
sante assistere a un'ondata di letture da 
parte di giovani, che di Beckett non 
hanno fatto in tempo ne ad avere I'im-
magine riduttiva del >segretario di Joy
ce* ne a farsi intimidire dal vate dell'as-
surdo e dei silenzio 

Per quanto mi riguarda, mi sono con-
segnata a un pericoloso esercizio: rileg
gere da cima a fondo, armata di matita, 
I'intonsa Trilogia dell'Einaudi e alia fine 
confrontare i due volumi, quello di oggi 
e quello della giovinezza, per arrivare a 
constatare quanto poco, ahime, cam-
biamo con gli anni e quindi eludendo 
vergognosamente il saggio consiglio 
beckettiano, che tra 
tcrtsta, si direbbe. I 
6u6 sperare e d'esstipe uripo?"frienq, al 
irfine, chi si era alftfeW* KPserfbtkft-
E quasi a sottolineare la minima entita 
del cambiamento, venfico che I'unica 
piccola differenza, per questa frase, fra 
la traduzione di Piero Carpi De' Resmini 
della fine degli anni Cinquanta e quella 
di oggi di Tagliafferri risiede in un 
«quello» trasformato in «chi», che non 
sono stcura di preferire La vecchia tra
duzione suonava «Fatto sta, si direbbe, 
che tutto cio che si pub sperare e d'es-
sere un po' meno, alia fine, quello che 
si era all'inizio, e in seguito» Dove il 
chi, a mio parere, mette troppo in risal-
to la personality, mentre e sempre pre-
sente in Beckett 1'abbassamento dell'u-
manita alio stato animale e di cosa o, 
meglio ancora, di «polvere» e «cenere». 

Un confronto tra due libri 

Proseguo il confronto con crescente al-
larme: cid che mi colpiva nel testo a di-
ciott'anni e esattamente cio che mi colpi-
sce oggi, persino neH'andamento fitto o 
rado dei segni' piti fitte le sottolineature di 
Molloy, rade fin quasi all'inesistenza in 
Malone muore (ma non perche mi fos
se piaciuto meno, quanto per I'impossi
bilita di sottolineare tutto, ma proprio 
tutto), per infittirsi brutalmente con ca-

nco di freccette e punti esclamativi per 
L'innominabile. £ con vero divertimen
to che mi scopro simile a me stessa 
persino nel modo di indicare una gerar-
chia fra le sottolineature. Ho aggiunto 
una riga verticale alle orizzontali, ien 
come oggi, per segnalare questo brano 
in Malone muore. «Vivere e inventare. 
Ci ho provato. Ci devo aver provato In-

jodaMoJoy;,«|a}-^ ventare. Non A la parola giusta Nean-
ie»tu.tto Top qjh.? sia,'"che vive|e Nojtimporta. Ci ho provato 

Mentre dentrOidi me andava su e giu la 
grande belva^rJella serieta, infuriando, 
ruggendo, dilaniandomi» (traduzione, 
con tagli ripristinati, di Tagliafem). E 
quando approdo al meraviglioso spro-
loquio dell'Innommabile, che comin-
cia: «Ma cosa e mai questa storia di non 
poter morire, vivere, nascere, tutto cio 
deve avere una sua funzione. » sobbal-
zo trovando ben tre righe verticali ac-
canto a quelle onzzontali per quasi 
un'intera pagina. Oggi come ien. 

Per consolarmi mi dico che non sono 
io a essere nmasta, invecchiando, noio-
samente identica a me stessa, ma che e 
Beckett a superarsi superbamente sem
pre negli stessi punti, essendo la gran-
dezza di uno scrittore come un'onda 
che ora si gonfia ora cade in depressio-
ne per pagine o brani di tranquilla, og-
gettiva, non rilevanza Chissa. Per sco-
prirlo bsiognerebbe confrontare le sot
tolineature di altri lettori e bisognereb-
be che i lettori fossero tanti e sempre 
nuovi e che si tornasse a parlare di Sa
muel Beckett e delle sue parole estreme 
con I'entusiasmo invasato che e'era 
una volta e che le rendeva, ogni volta, 
non «fina!i» cosl come diffusamente si 
crede, ma originarie e mfinitamente fe-
conde 

LAMOSTRA 

La scultura 
da Carrara 
alia Russia 

WIVIA MNINI 
• ROMA «Dopo una notte di tem-
pesta tanto violenta che il vento sra-
dicfi perfino alcuni alben, lo zar Ni
cola I di Russia, - secondo la descn-
zione di un contemporaneo, - arnvd 
a Roma alle quattro del mattino del 
13dicembrel845» 

II sovrano si trattenne nella citta 
etema per cinque giomi, fu ricevuto 
dal Papa, visits i monumenti antichi 
e i piu importanti musei Entrd negli 
studi di molti artisti europei e italiani 
che affollavano la citta Acquisto 
opere contemporanee, ordinO copie 
dell'antico, senzamaivenir meno al
ia sua fama di committente ricchisst-
mo ed esigente. Nella scelta si dedi-
cd principalmente alia sua arte pre-
ferita. la scultura. Fu in quest'occa-
sione che si aprirono per lui gli ate
lier di molti scultori originan di Car
rara, fin dai tempi di Michelangelo 
patna incontrastata del manno e di 
generazioni di •marmorari» e artisti 
provetti nella lavorazione del prezio-
so matenale Nicola commission6 
singole statue e gruppi marmorei, 
dando precise indicaziom per sog-
getti, dimensioni e pagamenti. Negli 
anni successivi dunque partirono 
dall'ltalia per amvare, non sempre 
mdenni e dopo viaggi awenturosi 
nella lontana Russia, neo-classici 
stuoli di venen nascenti e psichi sve-
nute, busti dal niveo candore di 
granduchesse e principi, amori f ioriti 
e velate baccanti, pronti per essere 
ammirati nelle nicchie di parchi e 
palazzi e nelle apposite sale del Mu-
seolmperiale. 

Ventisei di queste «leggiadre» ope
re dei maestn carraresi fra Sette e Ot-
tocento, tomano oggi in Italia prove-
nienti daU'Ermitage di San Pietrobur-
go, con una mostra che sara aperta 
fino al 26 giugno al Palazzo Ducale 
di Massa e allAccademia di Belle Ar-
ti dl Canara (Catalogo Charta) Un 
omaggio ai rapporti intensi e duratu-
ri fra la scuola di Carrara e la corte 
imperiale russa e un omaggio ai no-
mi, ancora oggi poco noli degli arti
sti carraresi. Da Pietro Baralta, scul-
tore tardo-barocco, che per Peter-
ghof, residenza estiva di Pietro I af-
facciata con le sue mille fontane sul 
Gotfo di Finlandia, inviO dall'ltalia 
nel primo terao del '700 pid di 20 sta
tue, ai Triscomia, che in terra di Rus
sia si trasferirono con famiglie e bot-
tega nel corso del XVIII sec. Vi resta-
rono pid di cent'annt al servizio della 
corte e dei nobili, avidi di un'arte e di 
un matenale che fino a un secolo 
prima gli artigiani russi non conosce-
vano neppure Ad Antonio Cybei, 
primo direttore dell'Accademia di 
Belle Arti di Carrara, che insieme a 
Pietro Tenerari fu anche insigmto del 
titolo di Accademico di Russia. A 
Carlo Finelli e Luigi Bienaime del cui 
gruppo marmoreo «Amore con co-
lombi» (oggi in mostra a Carrara). 
Neil'inarrestabilecantierechefuPie-
troburgo per pid di un secolo e mez
zo dalla sua londazione (1703), fu-
rono loro i protagonisti, in mezzo ad 
architetti Italian), ingegnen olandesi, 
decoratori ed ebanisti di ogni parte 
d'Europa, della costruzione della 
piu neo-classica fra le grandi citta 
del vecchiocontinente. 
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urn 
SERENO VARIABILE 

NEVE MAREMOSSO 
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II Centra nazionale di meteorologla e clima-
tologia aeronautica comunica le previsioni 
del tempo sull'ltalia. 

SITUAZIONE: I'ltalia e sotto ['influenza di un 
campo di alte pressloni. 

TEMPO PREVISTO: su tutta I'ltalia condi-
zioni di clelo poco nuvoloso, con sviluppo di 
nubi cumuliformi nelle ore piu calde ed in 
prossimita dei rilievl del centro-sud. Dopo il 
tramonto foschle, anche dense, ridurranno 
la visiblita sulle pianure, nelle vail! e lungo i 
litorali, in particolare al nord e al centra. 

TEMPERATURA: in lieve aumento i valon 
massimi. 

VENTI: deboli variabili o a regime dl brezza 
con rinforzi da sud-est sulla Sardegna. 

MARI: tutti quasi calmi o poco mossi; con 
moto ondoso In aumento quelli circostanti la 
Sardegna. 

TEMPERATURE IN ITALIA 

Bolzano 
Verona 
Trieste 
Venezia 
Milano 
Torino 
Cuneo 
Genova 
Bologna 
ftrenze 
Pisa 
Ancona 
Perugia 
Pescara 

6 
9 

13 
9 
8 
9 
8 

11 
11 
8 
8 
6 

10 
5 

25 
25 
21 
21 
26 
24 
21 
19 
25 
26 
22 
21 
21 
22 

L'Aquila 
Roma Ciamp. 
Roma Fiumic. 
Campobasso 
Ban 

3 
9 
8 

10 
7 

22 
22 
20 
19 
20 

Napoli 
PqtenzV 
S MLeuca 
ReggioC ' 
Messina"' 
Palermo / 
Catania 
Aigliero " 
Cagliari 

7 
"6 
11 ' 

Amsterdam' 9 18 
Ate'ne s' \7 
Berlino 
Bruxelles] 
ttopenaghen 
Gineyra 
Helsinki 
Lisbona 

23 
'21 
'15 
21 

4 16 
13 '24 

9 
i'1 
"5 

Lfliwa. ';. 
Madrid 
Mosqa / 
Nizza ] ' 
Parigi '" 
Stocoplrria 
Varsayia " 
Vienna 

12 20 
"14 "20 

... „ . „ „ 

8" 20 
'5' "22 

"6" i'9 

TEMPERATURE ALL'ESTERO 

TO "1'5 
8" 21 " 0 " ...fl 

'12' i'g 
"10"' 23 
'8 i'7 
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