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L’oralité comme mar que
caractéristique d’une écriture,
c’est l’enjeu de la poétique du
tra dui re
(Henri Me schon nic)

Que sto ar ti co lo sin te tiz za una pre sen ta zio ne fatta in oc ca sio ne di una
gior na ta di studi or ga niz za ta all’Université Toulouse- Jean Jaurès in‐ 
tor no alla pièce di Lisa Nur Sul tan, Fuo ri gio co / Hors- jeu. Il testo
pub bli ca to dalle Pres ses uni ver si tai res du Midi nella col la na « Nou vel‐ 
les Scènes- Italien  » era già ac com pa gna to da note di tra du zio ne in
in tro du zio ne al testo, tra dot to in sie me a Stéphane Re sche1.

1

Crisi
Quan do ho sco per to il ti to lo della gior na ta di studi « Tea tro e crisi »,
la pa ro la «  crisi  » mi ha im me dia ta men te ri chia ma to alla me mo ria
l’espe rien za molto con cre ta vis su ta con Stéphane Re sche du ran te la
no stra tra du zio ne a quat tro mani. Molto spes so, du ran te il no stro la‐ 
vo ro, il testo di Lisa Nur Sul tan ci ha posto in una sorta di crisi
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espres si va, per non dire crisi di nervi. In nan zi tutto perché l’au tri ce
mette in scena un lin guag gio vi vis si mo, ben ra di ca to in una lin gua ita‐ 
lia na molto con tem po ra nea che si do ve va tra spor re in una lin gua
fran ce se al tret tan to viva perché le bat tu te po tes se ro con ser va re tutta
la loro ef fi ca cia. Ma so prat tut to perché è una gran de dia lo ghi sta che
rie sce a crea re un’at mo sfe ra, a far scat ta re con poche pa ro le una bat‐ 
tu ta, a sug ge ri re si tua zio ni e a far ri de re con una gran de eco no mia di
mezzi. Bi so gna va quin di pro ce de re a un colto pro ce di men to di dis se‐ 
zio ne del testo ita lia no e, a par ti re da que sto, in ven ta re qual co sa nella
no stra lin gua. E tal vol ta, la so lu zio ne non ar ri va va su bi to. O al lo ra ci
ren de va mo conto, alla ri let tu ra, che non an da va bene e che bi so gna va
ri co min cia re da capo.

Quin di, alla let tu ra del tema della gior na ta di studi, quel lo che è ar ri‐
va to per primo è stato il ti to lo della pre sen ta zio ne, fatta in fran ce se. È
però ar ri va to in ita lia no. «  Tra dur re Fuo ri gio co: met te re la lin gua in
crisi ». Il pro ble ma è che la lo cu zio ne ver ba le « met te re in crisi » non
esi ste in fran ce se. Detto que sto, esi ste una certa quantità di tra du zio‐ 
ni pos si bi li per « met te re in crisi »: met tre à rude épreuve – met te re a
dura prova –, plon ger dans la crise – far spro fon da re in una crisi o ap‐ 
pun to met te re in crisi –, met tre en cause – met te re in di scus sio ne –,
por ter at tein te – recar danno –, ébranler – scon vol ge re –, plon ger
dans une si tua tion de crise – met te re in si tua zio ne di crisi, o an co ra
met tre en émoi – met te re in sub bu glio2. E in fin dei conti, tutte le tra‐ 
du zio ni sve la no un si gni fi ca to molto in te res san te se lo si col le ga
all’attività del tra dur re. Perché in ef fet ti tra dur re è met te re la lin gua a
dura prova. Tra dur re è far spro fon da re la lin gua in una crisi. Tra dur re
è met te re in di scus sio ne la lin gua, recar danno alla lin gua, scon vol ge‐ 
re la lin gua, met te re la lin gua in una si tua zio ne di crisi o an co ra tra‐ 
dur re è met te re la lin gua in sub bu glio. E que sto mo stra una pa no plia
di si gni fi ca ti che rin via no a varie idee in te res san ti. La prima è quel la
che tra dur re è « fare vio len za » (met tre à rude épreuve, ébranler, por‐ 
ter at tein te), è scuo te re la lin gua, farla usci re dal suo tor po re. La se‐ 
con da idea è quel la dell’esplo ra zio ne. Tra dur re è far spro fon da re in
una crisi d’espres sio ne lin gui sti ca, esplo ra re quel lo che la lin gua non
rie sce a dire in modo im me dia to. Tra que ste due idee di vio len za e di
esplo ra zio ne, si in se ri sce quel la di tra du zio ne come mezzo di far dire
qual co sa di nuovo alla lin gua, far na sce re qual co sa di nuovo. In fi ne, in
que sto senso plu ri mo dell’espres sio ne ita lia na met te re in crisi, si
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trova anche l’idea di stato di ac cu sa. Tra dur re si gni fi ca met te re in di‐ 
scus sio ne la lin gua, met ter la sul banco degli ac cu sa ti.

Vio len za, esplo ra zio ne, crea zio ne della novità, stato di ac cu sa: ecco le
si tua zio ni at tra ver so cui siamo pas sa ti con Stéphane Re sche, tra du‐ 
cen do Fuo ri gio co. Ma tutti que sti si gni fi ca ti dell’espres sio ne « met te re
in crisi » sug ge ri sco no anche tre po stu re tra dut ti ve di fron te a quel
ge ne re di pro ble mi che po trem mo sin te tiz za re su pic co la scala pren‐ 
den do l’esem pio del ti to lo del mio in ter ven to. Come tra dur re in fran‐ 
ce se « met te re la lin gua in crisi »?

4

La prima so lu zio ne sa reb be stata quel la di far vio len za alla lin gua e di
sce glie re come ti to lo: «  Tra dui re Fuo ri gio co: met tre la lan gue en
crise  ». Vo le va dire fare un ita lia ni smo, una vio len za alla lin gua ma
che per met te va tut ta via di es se re in sin to nia con il ti to lo della gior na‐ 
ta di studi « Tea tro e crisi ». Perché no? Bi so gna ri cor da re che il fran‐ 
ce se si è crea to all’epoca della Pléiade, a colpi di la ti ni smi e che an co‐ 
ra ai no stri gior ni gli an gli smi pla sma no la lin gua odier na. Si può sce‐ 
glie re di gri da re allo scan da lo o al lo ra ac cet tar lo come un segno di
una lin gua real men te viva.

5

La se con da possibilità di fron te a que sto ti to lo ita lia no, era l’ac cu sa.
« Que sto ti to lo è in tra du ci bi le », il fran ce se non pos sie de una tra du‐ 
zio ne sod di sfa cen te dell’espres sio ne ita lia na « met te re in crisi ». L’al‐ 
ter na ti va era quin di « Far spro fon da re la lin gua in una crisi » (ma è un
ti to lo pe san te e ve ra men te brut to) o per de re la pa ro la crisi, e usci re
dal tema della gior na ta di studi. Si per de va im me dia ta men te qual co sa.
Mi re sta va solo una so lu zio ne: cam bia re il ti to lo.

6

La terza possibilità era quel la dell’esplo ra zio ne, quel la che sto fa cen‐ 
do qui mo stran do i si gni fi ca ti dell’espres sio ne «  met te re in crisi  » e
che mi ha per mes so di ela bo ra re un em brio ne di ri fles sio ne su ciò
che è la tra du zio ne. E ho alla fine scel to il ti to lo « Tra dui re Fuo ri gio co:
met tre la lan gue en émoi  », ossia «  Tra dur re Fuo ri gio co: met te re la
lin gua in sub bu glio ». Per de vo la sin to nia con il ti to lo della gior na ta di
studi, ma tro va vo l’idea di emo zio ne, vi bra zio ne, ritmo.
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Tra dur re, met te re la lin gua in
sub bu glio?
Prima di pro ce de re, vor rei spen de re due pa ro le sul di spo si ti vo tra‐ 
dut ti vo adot ta to per la pièce di Lisa Nur Sul tan. Nella tra du zio ne a
quat tro mani con Stéphane Re sche, ci siamo di stri bui ti i per so nag gi
(Stéphane, Adria no e Anna ; io, Laura e Mario) e ab bia mo pro ce du to a
tappe. Ognu no di noi tra du ce va le bat tu te dei per so nag gi per qual che
pa gi na, poi le in via va all’altro che tra du ce va le bat tu te man can ti dei
suoi due per so nag gi per com ple ta re il testo e in tan to ri ve de va la tra‐ 
du zio ne ri ce vu ta. Poi ci con fron ta va mo mu tual men te sulle scel te
fatte. Quel che ha ar ric chi to molto il no stro la vo ro è il fatto che,
benché en tram bi di lin gua ma ter na fran ce se, e « bi lin gui » in ita lia no,
Stéphane vive a Pa ri gi e ha di con se guen za una re la zio ne più im me‐ 
dia ta con lo stato con tem po ra neo della lin gua fran ce se, men tre io
vivo a Roma da 15 anni, il che mi offre una re la zio ne più in ti ma e im‐ 
me dia ta con la lin gua ita lia na nella pra ti ca quo ti dia na. Bi so gna in fi ne
se gna la re che ab bia mo sot to po sto il testo a An to nel la Capra, di ret tri‐ 
ce della col la na Nou vel les·Scènes- Italien che si trova in una si tua zio ne
spe cu la re alla mia poiché è ita lia na e vive a To lo sa da una ven ti na
d’anni (ha dun que l’ita lia no come lin gua ma ter na e pra ti ca il fran ce se
con una com pe ten za quo ti dia na bi lin gue). Cor ret tri ce pi gno la, ha sa‐ 
pu to spin ger ci oltre i no stri li mi ti e per mes so così di mi glio ra re la no‐ 
stra tra du zio ne. E come ho già detto il testo di Lisa Nur Sul tan met te‐ 
va spes so «  in crisi  » la no stra capacità in ven ti va e tra dut ti va. Ora,
nelle no stre di scus sio ni, il cri te rio sul quale ci fon da va mo per com‐ 
pie re delle scel te e de ci de re se il pro ble ma in con tra to fosse stato ri‐ 
sol to dalla so lu zio ne che ave va mo fi ni to col tro va re, si rias su me va in
fin dei conti a dire: « va bene », « fun zio na ». Tut ta via sotto l’ap pa ren‐ 
te banalità di quest’espres sio ne, la con sta ta zio ne è ben meno sem pli‐ 
ci sti ca di quel che può sem bra re.

8

Cosa si gni fi ca tra dur re? Su scala ri dot ta, la pa ro la, tra dur re è sem pli‐ 
ce men te so sti tui re un si gni fi can te di una lin gua X (cal cio) con il si gni‐ 
fi can te di una lin gua Y (foot ball) per espri me re lo stes so si gni fi ca to:
un gioco col let ti vo a 22 gio ca to ri in cui si uti liz za no i piedi per pas sa‐ 
re il pal lo ne. Ma su scala più ampia, la frase, la re pli ca o il testo, la tra‐ 
du zio ne non con si ste in una pura so sti tu zio ne tra spa ren te di si gni fi ‐
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can ti per pas sa re da una lin gua all’altra. In realtà la tra du zio ne è piut‐ 
to sto una ri crea zio ne di un si ste ma si gni fi can te all’in ter no di una lin‐ 
gua, la ri crea zio ne all’in ter no di una nuova lin gua di un si ste ma si gni‐ 
fi can te che tenta di ri pro dur re un « si gni fi ca to » vi ci no quan to pos si‐ 
bi le a quel lo che esi ste nella lin gua di par ten za.

Che cosa si in ten de per «  si gni fi ca to  »? È al con tem po l’ef fet to di
senso crea to da un’as so cia zio ne di si gni fi can ti all’in ter no del si ste ma
lin gui sti co da loro com po sto e quel lo che l’au to re del testo ha « vo lu‐ 
to dire ». Il si gni fi ca to è in fondo un « voler dire », un « qual co sa da
dire » che si dice in una lin gua, che pren de forma all’in ter no di que‐ 
sta, che si mette a esi ste re, a vi bra re in quel la lin gua stes sa. Tra dur re,
è ri crea re nel modo più « ana lo go » pos si bi le quel « qual co sa da dire »
in un’altra lin gua e in que sta farlo vi bra re. Ed è pro prio il fatto di es‐ 
se re riu sci ti a ri crea re quel la vi bra zio ne che ci fa ce va dire « va bene »,
« fun zio na », quan do con sta ta va mo in sie me di aver fi nal men te ri sol to
un pro ble ma di tra du zio ne, di aver su pe ra to la crisi dell’intraducibilità
di certe tro va te dell’au tri ce del testo ita lia no.

10

Ora quel la vi bra zio ne del senso, del si gni fi ca to che si mette a ri vi ve re
in un nuovo si ste ma si gni fi can te co strui to in un’altra lin gua ha ve ra‐ 
men te qual co sa che ha a che fare con il senso di sub bu glio. È così che
mi sem bra che tra dur re sia met te re la lin gua in sub bu glio: riu sci re a
(ri)far vi bra re il senso delle pa ro le.

11

Se tra dur re è quin di met te re la lin gua in sub bu glio, que sto è an co ra
più vero per la tra du zio ne tea tra le, in cui la lin gua deve avere un’ef fi‐ 
ca cia im me dia ta, senza « giri di pa ro le ».

12

Fin zio ne tea tra le e fin zio ne tra ‐
dut ti va
L’esi gen za pro pria alla tra du zio ne tea tra le con si ste pro prio nel ca rat‐ 
te re fit ti zio del di spo si ti vo della rap pre sen ta zio ne sce ni ca. E nella
tra du zio ne tea tra le, il patto di fin zio ne tea tra le si trova quin di am pli‐ 
fi ca to dal patto della fin zio ne tra dut ti va.

13

Ciò che chia mo fin zio ne tea tra le è il mi ste ro della rap pre sen ta zio ne.
All’in ter no di un di spo si ti vo ar ti fi cia le, quel lo di uno spa zio dove uo‐ 
mi ni e donne sono se du ti a guar da re altri uo mi ni e donne che stan no
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su un pal co sce ni co, si crea una fra gi le il lu sio ne di verità, quel la di
cre de re – per pren de re un esem pio dalla pièce di Lisa Nur Sul tan –
che ci si trova a Roma, dove due cop pie si in con tra no sul cor ni cio ne
di un pa laz zo la sera della se mi fi na le tra Ita lia e Ger ma nia degli Eu ro‐ 
pei 2012. E sic co me l’au tri ce e il re gi sta e gli at to ri sono tutti molto
bravi, si crede a que sta fra gi lis si ma il lu sio ne che, in som ma, « fun zio‐ 
na ».

Ma se si vuole tra dur re la pièce in un’altra lin gua, si do man da allo
spet ta to re di sot to scri ve re anche ad un altro patto, quel lo della fin‐ 
zio ne tra dut ti va. Ci si trova la sera della se mi fi na le tra Ita lia e Ger ma‐ 
nia degli Eu ro pei 2012, sul cor ni cio ne di un pa laz zo, in Ita lia, a Roma...
e tutti par la no in fran ce se. Ma an co ra una volta, se oltre all’au tri ce, al
re gi sta e agli at to ri, i tra dut to ri hanno fatto bene il loro la vo ro, al lo ra
« fun zio na ». È un patto fra gi lis si mo, ma ci si crede. E perché fun zio‐ 
ni, i tra dut to ri sono nell’ob bli go di te ne re co stan te men te a mente il
pro ble ma, ossia la necessità di pre ser va re la fin zio ne tra dut ti va. Nel
caso di una pièce come Fuo ri gio co, par ti co lar men te le ga ta alla realtà
cul tu ra le ita lia na, l’in tro du zio ne di una forma di adat ta men to è stata
un passo ob bli ga to.

15

Tra du zio ne e adat ta men to
Nella tra du zio ne tea tra le in ter vie ne sem pre un certo grado di adat ta‐ 
men to. Con vie ne però – in un primo tempo – fare le do vu te di stin zio‐ 
ni tra que ste due ope ra zio ni. Un pos si bi le adat ta men to della pièce sa‐ 
reb be stata la com ple ta tra spo si zio ne in un am bien te cul tu ra le fran‐ 
ce se. Ri pro dur re quin di il di spo si ti vo di quat tro per so nag gi sul cor ni‐ 
cio ne di un pa laz zo ma cam bian do città, par ti ta, con te sto po li ti co e
so cia le e di con se guen za ri scri ven do to tal men te la pièce. Nien te d’il‐ 
le git ti mo in una si mi le ope ra zio ne (fin tanto che l’au to re è d’ac cor do),
ma è un altro eser ci zio. Per quel che ci ri guar da, ab bia mo fatto una
tra du zio ne, non un adat ta men to. Si trat ta va di tra spor re la pièce in
un’altra lin gua con trat tan do con lo spet ta to re un patto di fin zio ne
tra dut ti va.

16

Ma anche in una «  tra du zio ne  », è ne ces sa rio un certo grado di
« adat ta men to ». Pren dia mo l’esem pio di quan do Adria no parla di Dio
ed evoca a que sto pro po si to un gior na le ita lia no, il set ti ma na le In ter‐ 
na zio na le.
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Io Dio me lo im ma gi no come uno che il sa ba to, da van ti a un caffè, si
legge In ter na zio na le. Al ta vo li no di un bar al sole, con calma, si tiene
in for ma to. «  Scop pia ta una bom bo la in una ge la te ria a Ca ra cas.  »
« Scio pe ro dei tas si sti del car tel lo di Hua rez. » « Uni ver si tà di Ma ni la:
tro va to il gene dell’in fe del tà nel go ril la bo no bo ». Lui legge, fa: « Ma
pensa... Ma tu guar da... ». Non fa una min chia, come tutti quel li che
leg go no In ter na zio na le, però si sente a posto, « che sa ». (p. 108)

18

Tra dot ta sem pli ce men te in fran ce se, l’ini zio della bat tu ta avreb be
dato: « Moi, Dieu, je me l’ima gi ne comme un mec, le sa me di, de vant
un café, qui lit In ter na zio na le  ». Ma in que sto modo, l’ef fet to di
complicità con lo spet ta to re non fun zio na più, pre sen tan do un dop‐ 
pio ri schio. Da un parte, la fin zio ne tea tra le e tra dut ti va viene spez za‐ 
ta: lo spet ta to re po treb be dirsi « Ah è vero, si svol ge in Ita lia, ci sono
dei gior na li che non co no sco, ok ». E d’altra parte la bat tu ta non è più
di ver ten te, men tre la è in ita lia no e molto. Per uno spet ta to re fran ce‐ 
se, bi so gna va dun que far leg ge re un altro gior na le a Dio. Bi so gna va
« tra dur re » il nome del gior na le. In ter na zio na le è un ec cel len te set ti‐ 
ma na le ita lia no, ispi ra to al Cour rier in ter na tio nal, che, come que sto,
pub bli ca delle tra du zio ni di ar ti co li della stam pa d’altri paesi. Un gior‐ 
na le con una linea edi to ria le molto chia ra e delle scel te ico no gra fi che
molto belle. Pos sia mo quin di dire di aver avuto for tu na. Vada quin di
per il Cour rier In ter na tio nal. Inol tre, altro colpo di for tu na, più avan ti
nella stes sa scena i per so nag gi evo ca no la ru bri ca dell’oro sco po d’In‐ 
ter na zio na le, tra dot ta da un ame ri ca no di nome Brez ny: Cour rier In‐ 
ter na tio nal pub bli ca in ef fet ti la stes sa ru bri ca tra dot ta dall’in gle se.
Ma In ter na zio na le è in realtà un po’ di più dell’equi va len te di Cour rier
In ter na tio nal. Si trat ta di un gior na le ico ni co in Ita lia. Come po treb be
es se re, mi sem bra, Le Monde di plo ma ti que. In realtà, in fran ce se, la
bat tu ta fun zio na va me glio con Le Monde di plo ma ti que. Ecco qui la
tra du zio ne:

19

Moi, Dieu, je me l’ima gi ne comme un mec, le sa me di, de vant un café,
qui lit Le Monde Di plo ma ti que. À la ter ras se d’un bi strot, au so leil,
tran quil le, il s’in for me. « Ex plo sion d’une bon bon ne de gaz dans une
pâtisserie à Ca ra cas ». « Grève des taxis du car tel de Hua rez » « Uni ‐
ver si té de Ma nil le : le gène de l’in fi délité iden ti fié chez le go ril le bo ‐
no bo ». Il est là, il lit : « Regarde- moi ça... C’est din gue... ». Il ne bouge
pas le petit doigt, comme tous ceux qui li sent Le Monde Di plo ma ti ‐
que, mais il a la con scien ce tran quil le, « il est au cou rant ».
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Inol tre, il quo ti dia no ita lia no Il Ma ni fe sto pub bli ca ogni mese una tra‐ 
du zio ne in ita lia no de Le Monde di plo ma ti que; di con se guen za, in un
certo qual modo, la fin zio ne tra dut ti va era salva. Il pro ble ma era que‐ 
sta ru bri ca « oro sco po » di Brez ny evo ca ta un po’ più avan ti. Ora, non
c’è oro sco po ne Le Monde Di plo ma ti que. Sicché, in fin dei conti, ab‐ 
bia mo scel to Cour rier in ter na tio nal, per poter evo ca re que sta ru bri ca
che ci ser vi va qual che linea più giù. Una scel ta di adat ta men to più ra‐ 
di ca le sa reb be stata il con ser va re Le Monde di plo ma ti que e ta glia re le
tre re pli che su Brez ny. Anche in que sto caso si trat ta di una scel ta,
perché ogni tra du zio ne com por ta una parte di adat ta men to.

20

Que sto breve pas sag gio pre sen ta va ugual men te vari altri pro ble mi di
tra du zio ne che ab bia mo ri sol to la vo ran do al con tem po sul ritmo e la
parte di adat ta men to pe cu lia re alla tra du zio ne. Ab bia mo così scel to di
tra dur re « ge la te ria » (in fran ce se gla cier) con pâtisserie. Quel lo che
ge la te ria evoca qui è un lo ca le che si trova ad ogni an go lo di stra da: la
pa ro la pâtisserie per met te va me glio di at ti va re il trat to se man ti co
della vi ci nan za/fre quen za. In se gui to, non ab bia mo ri spet ta to il li vel lo
di lin gua dell’espres sio ne « non fa una min chia ». Una frase che com‐ 
por tas se «  min chia  », ter mi ne cor ren te e vol ga re per de si gna re il
sesso ma schi le, si sa reb be po tu ta tra dur re con «  il n’en bran le pas
une », dove il verbo « bran ler » ri spet ta lo stes so li vel lo di lin gua per
de si gna re la ma stur ba zio ne. Ma l’espres sio ne fran ce se pre sen ta
un’idea di pi gri zia, men tre l’espres sio ne ita lia na in que sta re pli ca in si‐ 
ste piut to sto sull’inattività nel senso di man can za di im pe gno. Per
que sto ab bia mo scel to di tra dur re «  il ne bouge pas le petit doigt »,
cor ri spon den te a «  non muove un dito  ». L’espres sio ne «  si sente a
posto » può es se re tra dot ta in modi di ver si, ma «  il a la con scien ce
tran quil le » (« ha la co scien za tran quil la ») ci sem bra va la più ap pro‐ 
pria ta qui. Così per la tra du zio ne delle escla ma zio ni « Ma pensa… Ma
tu guar da… ». In fran ce se si perde l’ana fo ra di « Ma » a pro fit to di due
escla ma zio ni che ci sem bra no «  fun zio na re  »: «  Regarde- moi ça…
C’est din gue… ». Gli ul ti mi due pro ble mi di pen do no da quel che po‐ 
trem mo chia ma re il « ritmo ». In nan zi tutto le tre pa ro le che pre ce‐ 
do no l’espres sio ne ap pe na trat ta ta « Lui legge, fa »; pa ro la per pa ro la,
la tra du zio ne da reb be « Lui il lit, il fait », ma ab bia mo de ci so di non
ri spet ta re la tra du zio ne let te ra le per evi ta re l’al lit te ra zio ne ca co fo ni‐ 
ca delle [l] e ri pro dur re in ve ce la scan sio ne rit mi ca della pro po si zio ne
ita lia na a cin que sil la be con un forte ac cen to to ni co sulla terza e la
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quin ta: « Il est là, il lit ». Dif fi ci le dire perché, ma anche in que sto caso
ave va mo l’im pres sio ne che « fun zio nas se ». Stes sa cosa per la prima
frase – « Io Dio me lo im ma gi no come uno che il sa ba to, da van ti a un
caffè, si legge In ter na zio na le » – che pa ro la per pa ro la si sa reb be po‐ 
tu to tra dur re così : « Moi, Dieu, je me l’ima gi ne comme quel qu’un qui,
le sa me di, de vant un café, lit Cour rier in ter na tio nal  »; spo stan do il
pro no me re la ti vo e so sti tuen do « un mec » a « qual cu no » si ot te ne va
un frase ben più flui da « Moi, Dieu, je me l’ima gi ne comme un mec, le
sa me di, de vant un café, qui lit Cour rier in ter na tio nal » (p. 109). E sic‐ 
co me la tra du zio ne non è una scien za esat ta, avrem mo forse po tu to
so sti tui re il « caffè » – ico ni co in Ita lia – con « un demi » (una birra
media in fran ce se), o ad di rit tu ra un bic chie re di bian co...

Ri met te re la lin gua in sub bu glio tra du cen do Lisa Nur Sul tan ha ri‐ 
chie sto quin di da parte no stra una parte di adat ta men to, una gran de
at ten zio ne al ri spet to del ritmo e un’inventività che per met tes se di ri‐ 
sta bi li re una complicità con quel le pa ro le che ho de fi ni to «  ico ni‐ 
che ».

22

Le pa ro le ico ni che
Icona è un ter mi ne ere di ta to dal vo ca bo la rio re li gio so, e più pre ci sa‐ 
men te dalla tra di zio ne or to dos sa. L’icona è molto di più che una sem‐ 
pli ce « im ma gi ne sacra ». La pa ro la è un pre sti to dal russo « ikona »,
che ha sua volta viene dal greco ei ko na, eikon, che si gni fi ca ap pun to
« im ma gi ne ». Ma l’icona non è la sem pli ce rap pre sen ta zio ne (o la ri- 
presentazione) di un per so nag gio di vi no. L’im ma gi ne re li gio sa ha di
per sé un ca rat te re sacro. In ter mi ni lin gui sti ci, si po treb be dire che il
si gni fi can te si fa ca ri co delle virtù del si gni fi ca to (nel caso dell’icona
re li gio sa il ca rat te re sacro), il che an nul la lo scar to con la sua rap pre‐ 
sen ta zio ne e ca ri ca il si gni fi can te di una gran de e im me dia ta ef fi ca cia.
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Ho par la to, a pro po si to del set ti ma na le In ter na zio na le, di un gior na le
« ico ni co » in Ita lia pro prio perché evoca, per qual sia si ita lia no, tutto
un im ma gi na rio (so cia le, cul tu ra le, gior na li sti co, ecc.). Quel che de fi‐ 
ni sco come pa ro le ico ni che, sono quin di pa ro le che por ta no con sé
tutto un mondo e che ope ra no con ef fi ca cia im me dia ta e tra sver sa le
all’in ter no di un grup po lin gui sti co. A causa dell’an nul la men to dello
scar to lin gui sti co che met to no in atto tra si gni fi can te e si gni fi ca to,
que ste pa ro le sol le va no si ste ma ti ca men te dei pro ble mi di tra du zio ne.
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Perché pas san do in un altro si ste ma cul tu ra le e lin gui sti co, per do no
spes so il loro po te re evo ca ti vo, che deve quin di es se re rein ven ta to
dal tra dut to re. Nel testo di Lisa Nur Sul tan ve ne sono in gran de
quantità.

Prima di tutto si in con tra no dei per so nag gi ico ni ci. Ci tia mo ne tre:
Mario Ba lot tel li, Gia co mo Leo par di e Pier Fer di nan do Ca si ni.
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Il primo per so nag gio è un gio ca to re di cal cio di co lo re, molto con tro‐ 
ver so in Ita lia, au to re del primo goal della se mi fi na le che fa da sot to‐ 
fon do alla pièce, il che rende sem pli ce men te im pos si bi le la so sti tu‐ 
zio ne del suo nome. È evo ca to in un pas sag gio di scor si vo che rende il
com pi to del tra dut to re più fa ci le. Inol tre, gioca anche in Fran cia, il
che au men ta va le probabilità che lo spet ta to re lo co no sces se. Per
quan to ri guar da il se con do per so nag gio, Gia co mo Leo par di, rin vio
alle note di tra du zio ne pre sen ti nell’edi zio ne pub bli ca ta pres so le
PUM. In te res san te, in ve ce, il terzo per so nag gio – Pier Fer di nan do Ca‐ 
si ni – che ap pa re in una frase cor tis si ma e molto co mi ca, in un pas‐ 
sag gio ab ba stan za serio del testo in cui i per so nag gi guar da no la
morte in fac cia e par la no del loro fu ne ra le, e in cui Adria no evoca la
tomba di fa mi glia. È una scena dall’umo ri smo ne ris si mo, in cui l’au tri‐ 
ce ri la scia la ten sio ne con una bat tu ta co mi ca che fa al lu sio ne a un
po li ti co ita lia no, Pier Fer di nan do Ca si ni, ap pun to: «  Tuo zio, quel lo
che vo ta va Ca si ni » (p. 114). Nella se quen za delle bat tu te, que sta re pli‐ 
ca su sci ta il riso pro prio perché il per so nag gio e da un punto di vista
lin gui sti co la pa ro la « Ca si ni » tra spor ta no con sé tutto un im ma gi na‐ 
rio. Ca si ni, per so nag gio po li ti co di se con do piano degli anni Ber lu‐ 
sco ni in Ita lia, ha ini zia to la sua car rie ra nella De mo cra zia Cri stia na,
prima di rag giun ge re l’av ven tu ra ber lu sco nia na, fon da re un par ti to
cen tri sta, l’UDC (che ha ospi ta to qual che per so nag gio poco rac co‐ 
man da bi le), per poi al lon ta nar si da Ber lu sco ni con il go ver no Monti.
Perciò è pas sa to nell’opi nio ne pub bli ca come un po li ti co senza vere
con vin zio ni e come colui che osten ta la di fe sa dei va lo ri cat to li ci che
non ap pli ca per so nal men te nella sua vita pri va ta (è di vor zia to). Il riso
nasce dall’assurdità ap pa ren te di vo ta re (e dun que fare una scel ta) per
un uomo che sem bra senza con vin zio ni. Un uomo po li ti co che, tra‐ 
spo sto nella realtà po li ti ca fran ce se, po treb be tro var si a metà stra da
tra François Bay rou, Chri sti ne Bou tin e Jac ques Chi rac.
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Ab bia mo esi ta to molto, perché per crea re un ef fet to di complicità
equi va len te, sa reb be stato ne ces sa rio in se ri re il nome di un uomo po‐ 
li ti co fran ce se che su sci tas se in un modo o in un altro un im ma gi na‐ 
rio si mi le (François Bay rou? Gérard Lar cher? Ma nuel Valls?). Ma così
fa cen do si sa reb be rotta la fin zio ne tra dut ti va. I per so nag gi sono ita‐ 
lia ni, che cosa fa reb be un uomo po li ti co fran ce se in que sto con te sto?
Ab bia mo pen sa to di ri co strui re un ef fet to co mi co della stes sa na tu ra
senza ri cor re re a un per so nag gio ico ni co: « Tuo zio che vo ta va cen‐ 
tro » o « Tuo zio che era raz zi sta ». Ma si sa reb be perso, in gran parte,
l’ef fet to co mi co. Ci vo le va una fi gu ra ico ni ca che strap pas se una ri sa ta
fa ci le e che al len tas se un po’ la ten sio ne. Così ab bia mo scel to il solo
per so nag gio ico ni co della po li ti ca ita lia na che po tes se su sci ta re un
ef fet to di complicità con uno spet ta to re fran ce se (benché de plo ras si‐ 
mo di dover fare ap pel lo a un im ma gi na rio spes so ca ri ca tu ra le
sull’Ita lia vista dalla Fran cia): « Tuo zio che vo ta va Ber lu sco ni ».
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L’ef fi ca cia ico ni ca di certe pa ro le non ri man da però uni ca men te a dei
per so nag gi pub bli ci. Esi sto no anche og get ti, idee ico ni che. Si pensi
per esem pio a un com ple men to ali men ta re molto dif fu so in Ita lia per
lot ta re con tro il caldo, il Po la se. Laura rac con ta un epi so dio che la
mette in scena con Adria no e spie ga perché due atei in ve te ra ti come
loro sono en tra ti in una chie sa: « Era lu glio, era va mo di sper si in Si ci‐ 
lia, siamo en tra ti solo per ché ave va mo fi ni to il Po la se e cre de va mo di
col las sa re » (p.104). La no stra ver sio ne fran ce se è forse un po’ meno
ef fi ca ce dal punto di vista espres si vo: « On était en juil let, au fin fond
de la Si ci le, on est entrés pour la sim ple rai son qu’on mou rait de
chaud et qu’on n’en pou vait plus » (p. 105). Ma im pos si bi le con ser va re
il ri fe ri men to ico ni co a un com ple men to ali men ta re to tal men te igno‐ 
to in Fran cia.
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In fi ne ci sono pa ro le ico ni che. Ce n’è una che è pre ci sa men te evo ca ta
come tale nel testo; è alla fine della prima metà della pièce, quan do
Anna si de ci de in fi ne a chie de re a Laura e Adria no la ra gio ne della
loro volontà di sui ci dar si. Laura ri fiu ta in un primo tempo di lan ciar si
in no io se spie ga zio ni (« No ma è un di scor so tal men te lungo… » p. 58)
prima che Adria no rie sca a ta gliar corto gra zie a una sola pa ro la, che
sod di sfa pie na men te le ri chie ste di spie ga zio ni degli altri due per so‐ 
nag gi (Mario: « Eh... vi ca pia mo fin trop po bene »; Anna: « ’o sa pe vo »
p. 58). Adria no l’in tro du ce pe ral tro con una for mu la che sin te tiz za la
de fi ni zio ne che ab bia mo ten ta to di dare della pa ro la ico ni ca che, con
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un solo ter mi ne, con tie ne tutto un mondo di di scor si che è quin di
inu ti le espli ci ta re: « Ve lo dico in una pa ro la, e poi non di cia mo altro:
la CRISI ». Qui, come la pa ro la crisi/crise evoca un im ma gi na rio co‐ 
mu ne ai no stri paesi, alle no stre due comunità lin gui sti che, non pone
alcun pro ble ma di tra du zio ne. Al con tra rio, un altro ter mi ne ci ha
dato filo da tor ce re; si trat ta della pa ro la « pen do la ri ». Essa è in tro‐ 
dot ta in oc ca sio ne della prima di scus sio ne tra Adria no e Laura. Laura
gli rim pro ve ra di aver ri fiu ta to di ac cet ta re la sua pro po sta di sui ci‐ 
dar si but tan do si da un ponte della fer ro via. « Se esi ste l’in fer no, guar‐ 
da è pieno di quel li che muo io no sotto i treni » (p.42) re pli ca Adria no,
che, alla do man da di spie ga zio ni di Laura («  E perché?  ») ri spon de:
« Per le ma le di zio ni che gli tiran die tro i pen do la ri! » (p. 42). In ita lia‐ 
no la pa ro la « pen do la ri » viene dal gergo geo gra fi co di « spo sta men ti
pen do la ri » ed è di uso molto cor ren te. De si gna quel li che in fran ce se
si chia me reb be ro « ban lieu sards », abi tan ti della pe ri fe ria, o « usa gers
de train de ban lieue  », uten ti dei treni di pe ri fe ria. Ab bia mo avuto
molte difficoltà a tra dur re que sta bat tu ta. Pro prio perché « pen do la‐ 
ri » è una pa ro la ico ni ca, una pa ro la che porta con sé tutto un mondo
di rap pre sen ta zio ni le ga te alle difficoltà delle con di zio ni di la vo ro,
all’or ga niz za zio ne geo gra fi ca cen tro/pe ri fe ria delle no stre città, agli
epi so di di scio pe ro dei tra spor ti di cui sono le prime vit ti me, al loro
« es se re te nu ti in ostag gio ». In fran ce se, ci è sem bra to che la pa ro la
ban lieu sard non «  fun zio nas se  » in que sto con te sto, evo can do una
realtà trop po pa ri gi na. Ab bia mo ten ta to altre so lu zio ni con la pa ro la
« usa ger », uten te, che porta con sé un im ma gi na rio ur ba no e la vo ra‐ 
ti vo, ma da solo non «  an da va bene  ». Siamo pas sa ti at tra ver so
l’espres sio ne «  usa gers des trains de ban lieue  » che però, trop po
lunga, ral len ta va il ritmo. Perché la so lu zio ne che ab bia mo tro va to alla
fine ci ha con vin to? An co ra una volta, è dif fi ci le spie gar lo. Pro ba bil‐ 
men te perché siamo riu sci ti a cal ca re in parte il ritmo sil la bi co della
bat tu ta (7/6/5 in ita lia no, 7/7/5 in fran ce se) e a ri crea re in 6 pa ro le
un ef fet to vi si vo, una si tua zio ne ico ni ca, quel la di « re car si al la vo ro ».
In som ma, a ri da re alle pa ro le, in fran ce se, una vi bra zio ne co mi ca. A
met te re la no stra lin gua in sub bu glio.

LAURA Je te l’avais dit !  
ADRIA NO Quoi ?  
LAURA Qu’il va lait mieux faire ça d’un pont.  
Adria no Laura écoute, on ne va pas pas ser les dernières mi nu tes de
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NOTE DE FIN

1 Lisa Nur SUL TAN, Fuo ri gio co / Hors- jeu, tra du zio ne di Frédéric Si ca mois e
Stéphane Re sche, Col lec tion Nou vel les Scènes- Italien, Pres ses uni ver si tai‐ 
res du Midi, Tou lou se, 2017. Le re pli che qui ci ta te sono se gui te dal nu me ro
di pa gi na che rin via a que sta edi zio ne.

2 La tra du zio ne di que ste lo cu zio ni ver ba li – che è for ni ta solo a ti to lo in di‐ 
ca ti vo – ha dato del filo da tor ce re alla tra dut tri ce, che ha ac cet ta to di buon
grado la sfida di tro var si nella stes sa si tua zio ne dell’au to re dell’ar ti co lo.

RÉSUMÉS

Italiano
Ri fles sio ni in tor no alla tra du zio ne in fran ce se della pièce di Lisa Nur Sul tan
Fuo ri gio co/Hors- jeu. La tra du zio ne mette per de fi ni zio ne la lin gua in crisi
ob bli gan do il tra dut to re a ri crea re nella lin gua di ar ri vo un si ste ma si gni fi‐ 
can te che tenta di ri pro dur re un «si gni fi ca to» vi ci no quan to pos si bi le a
quel lo che esi ste nella lin gua di par ten za. Il cri te rio della giu stez za di que sta
equi va len za tro va ta nella nuova lin gua è la capacità a ri sol ve re la crisi
d’espres sio ne ini zia le in cui si trova dap pri ma il tra dut to re. Par farlo egli
deve met te re di nuovo la pro pria lin gua «in sub bu glio», cioè riu sci re a (ri)far
vi bra re il senso delle pa ro le nella sua lin gua. Que sto la vo ro è par ti co lar men‐ 
te la bi le nel caso della tra du zio ne tea tra le in quan to la fin zio ne tea tra le si
trova rad dop pia ta da una fin zio ne tra dut ti va che fa sì che i per so nag gi si
espri ma no in una lin gua di ver sa della loro lin gua na zio na le. Que sta ri co stru‐ 
zio ne ne ces si ta una parte di adat ta men to, una gran de at ten zio ne al ri spet to
del ritmo e un’inventività per la tra spo si zio ne delle pa ro le che pos sia mo de‐ 
fi ni re «ico ni che». Que ste por ta no con sé tutto un mondo e ope ra no con ef‐ 
fi ca cia im me dia ta e tra sver sa le all’in ter no di un grup po lin gui sti co.

notre vie à s’en gueu ler sur com ment il fal lait nous tuer, hein !  
LAURA Oh, ça va !  
ADRIA NO Le pont je t’ai expliqué, je trou ve ça tri ste.  
LAURA Même un pont de che min de fer ? 
ADRIA NO Arrête c’est en co re pire. Si l’enfer exi ste, crois- moi, il est
peuplé de gens qui sont morts sous des trains.  
LAURA Et pour quoi ? 
ADRIA NO À cause des malédictions que leur lan cent les voya geurs
qui vont au bou lot !
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English
«Trans lat ing Fu ori gioco: cre at ing tur moil in lan guage» is a re flec tion on the
French trans la tion of Lisa Nur Sul tan's piece Fu ori gioco/Hors- jeu. Trans la‐ 
tion cre ates crisis in lan guage, by defin i tion, for cing the trans lator to re cre‐ 
ate in the tar get lan guage a sig ni fier sys tem that at tempts to re pro duce a
«sig ni fied» as sim ilar as pos sible to that in the source lan guage. The cri‐ 
terion for the valid ity of this equi val ence in the new lan guage is the abil ity
to re solve the ini tial crisis of ex pres sion in which the trans lator first finds
him self. To do so, he must suc ceed in cre at ing a new text in his own lan‐ 
guage in which the ori ginal mean ing can come alive and be vi brant again, in
other words, he must cre ate «tur moil» in his own lan guage. This is most
crit ical in the at rical trans la tion. Theatre re lies on a fra gile il lu sion of truth,
rendered even more fra gile by the fact when a play is trans lated the char ac‐ 
ters ex press them selves in a lan guage that is not their «own». This means
that the audi ence has to enter into a pact of «trans lat ory fic tion». To con‐ 
clude, re cre at ing the text in a new lan guage ob liges the trans lator to re sort
to ad apt a tion; he must pay great at ten tion to rhythm and be in vent ive, also
in trans pos ing words that can be defined as «iconic». The term «iconic»
refers to words with a whole world of mean ing, that have an im me di ate and
trans versal ef fect ive ness within a lin guistic group.
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