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Diego Marconi 
L eredità dì Wittgenstein 

Laterza 
Pag 166. lire 23 000 

• • D a l «sapere senza fonda 
menti» al «pensiero debole-
dalia filosofia analiltra ali er 
rneneutica molta parte della 
discussione filosofica odierna 
risale al pensiero di Wittgen 
Stein Diego Marconi analiz?a 
qui alcune tappe fondamenta 
li dell evoluzione culturale del 
pensatore viennese 

M i franclsco Coloane è uno 
del più noti scrittori cileni (na 
tonel 1910) Protagonista dei 
suoi racconti è la natura una 
natura mitica e pnmordiale 
splendidamente espressa con 
distacco Ironico che permette 
di accettare la vanità dell uo 
mo di fronte alta potenza di 
questa madre terribile Questo 
libro esce nel quadro della 
campagna di solidarietà con il 
popolo cileno 

Francisco Coloane 

Terra d oblio 

Edizioni Lavoro 

Pag 223, lire 15 000 

Georg H von Wnght 
Immagini della scienza 

Fditon Riuniti 

Pag 70 lire 6 000 

M i La società tecnologica e 
industriali e al centro de Ila n 
flessione di George Henrik 
von Wright filosofo fintando 
si docente presso I Universi 
li di Helsinki che giunge ad 
una conclusione la scienza si 
deve ormai incitabilmente 
confrontare con il tema della 
sopravvivenza 

• • Remo Bodei professore 
di storia della filosofia ali Uni 
versila e alla Scuola normale 
di Pisa traccia qui una mappa 
della filosofia esponendo 
con rigore forme teoriche e 
vicende storiche interrogali 
dosi sul senso che hanno per 
noi concetti o filosofemi quali 
«emancipazione dialettica» 
«Interiorità» «identità perso 
naie* 

Remo Bodei 

Scomposizioni 

Einaudi 

Pag 272 lire 28 000 

Alexis Lecaye 

Marx e Sherlock Holmes 

Lucanni 

Pag 196, lire 14 000 

• 1 L incontro e almeno sin 
golare Sherlock Holmes il la 
mosodeiective riceve la visiia 
di un filosofo e rivoluzionano 
tedesco emigrato a Londra Si 
tratta addirittura di Carlo 
Marx braccato da un killer al 
soldo di Thiers (autore di una 
politica conservatrice e di Bi 
smarck Marx si salverà Un 
secolo fa 

H Itinerario di un anima alla 
ricerca della propria identità e 
il contrastato ma pur necessa 
no viaggio di ogni uomo ali in 
terno di se stesso alla ricerca 
del significato della propria 
esistenza Chnsta Wolf scrii 
tnce berlinese e qui ad una 
prova intensa della sua sensi 
bihta e insieme della sua pas 
sione In una scrittura proble 
malica e tesa 

Chnsta Wolf 

Riflessioni di Chnsta T 

Mursia 

Pag 2^0 lire 7 000 

Progresso 
con 
la stampa 

M i La prima telefoto pubbli 
cata in Italia comparve sulla 
«Stampa» nel 1934 e mostrava 
Luigi Pirandello mentre nce 
veva il premio Nobel dalle 
mani di re Gustavo di Svezia 
A rendere possibile questo 
piccolo miracolo tecnologico 
fu la messa in funzione del 
I apparecchio telefolografico 
Siemens Questa e tante altre 
macchine per la stampa re 
staurate e funzionanti saran 
no In mostra a Colorno dal 15 
settembre al 15 novembre 

Le parole 
del 
sindacato 

Seimila 
titoli 
d'arte 

• i Ci sono parole e parole 
Parole che pesano oltre le ap 
parenze Sono nati linguaggi 
per gruppi chiusi pur presen 
tandosi per una comunicazio 
ne aperta II politichese ad 
esempio oppure in rapida 
successione e specializzazio
ne il sindacalese Lo esamina 
in un libro appena pubblicato 
da Edizioni Lavoro Eugenio 
Ambrosi che traccia anche 
una mappa del sistema di co 
municazione del sindacato 11 
libro si intitola giustamente 
•Nella misura in cui » 

• i A Genova a Villa Croce, 
e in funzione da alcuni giorni 
I archivio automatizzato per 
larte contemporanea L ini
ziativa prende le mosse da un 
progetto del) Università in col
laborazione con il Centro ge
novese per le arti visive e il 
museo di arte contempora
nea Tutte le informazioni re
lative ai seimila volumi con
servati sono state memorizza
te dal computer e ordinate in 
capitoli 

SOCIETÀ' 

Una guida 
alla vita 
coniugale 
Honoré de Balzac 

•Fisiologia del 
matrimonio» 

Einaudi 

Pag 304, lire 16 000 

aionoio TRIANI 

M Honoré de Balzac sidri 
do al ritratto che di lui fece un 
suo contemporaneo non do 
veva essere un campione di 
bellezza «Più corto che pic
colo grasso e ripieno la testa 
Infossata sulle spalle la schle 
na precocemente curva le 
braccia ridicolmente brevi» Il 
suo ritratto morale non era 
meno entusiasmante se è vero 
che ali eia di 29 anni era riu
nito a Indebitarsi per 100 mi
la franchi coinvolgendo 
amante genitori e amici vari, 
e che non e era situazione In 
cui egli non si distinguesse per 
vanita ed esibizionismo Non
dimeno Balzac diede prova, 
oltre che di eccezionale talen
to letterario, di Incredibili ca 
pachi di lavoro Avvolto nel 
suo salo di chachemore e con 
In mano una caffettiera di 
maiolica dalla quale attingeva 
senza sosta e senza misura, 
egli scriveva come un lorsen 
nalo La «Commedia umana» 
«Illusioni perdute» «Padre Co 
rlot» «Mercadet I affarista» so 
no lorse I titoli più conosciuti 
al grande pubblico 

«Fisiologia del matrimonio» 
apparve nel 1829 riprenden 
do nel titolo e nello schema 
compositivo il celebre libro 
del gastronomo filosofo Brìi 
lai Savann «Fisiologia del gu
sta» che era stato pubblicato 
qualche anno prima nel 
1825 «Ma è chiaro che I ado 
alone del modello fornito da 
Brillai havarln - scrive il prela 
tote Emilio Faccloll - non ha 
per Balzac che una finalità 
promozionale È poi altre! 
ianto evidente che j modelli 
assunti sona da ricercare al 
trova soprattutto negli auton 
che egli cita di frequente per 
dichiarata congenialità di spi 
rito come Rabelais Voltaire 
Diderot D Alembert Rous 
seau e più di tulli Lorenzo 
Sterne il quale gli suggensce 
con seduzione costante i mo
di di una scrittura estrosa agli 
memo equilibrala fra la prosa 
saggistica e il racconto» «Fi 
Biologia del matrimonio» è un 
libro che soffre al lettore 
d oggi oltreché nel suo valore 
di testimonianza storica in 
tutta la sua bellezza di scrltlu 
ra divertita e divertente 

PENSIERI 

Il valore 
del 
passato 
Erich Auerbach 

«San Francesco Dante 
Vico* 

Editori Riuniti 

Pag 240 lire 14 000 

PIERO PAGLIANO 

M i Fnch Auerbach (Berlino 
1802 Connecticut 1957) non 
ha .scritto solo quel «classico* 
di critica lelkraria che è Mi 
mesa II realismo nella lette 
ratura occidentale (1946 
trad It Einaudi 19%) Dopo 
gli Studi su Pan/e (Feltrinelli 
1963) e Da Montaigne a 
Proust (De Donato 1970) gli 
Editori Riuniti colmano ora 
un altra lacuna rendendo di 
spombili questi saggi del gran 
de filologo tidifaco Sofftr 

mandosi anche fugacemente 
su queste pagine il lettore ita 
liano dovrebbe essere colto 
da una piacevole sorpresa 
I ammirazione di Auerbach 
per Giambattista Vico il Mo 
solo napoletano che anticipò 
con geniali Intuizioni molte 
idee poi sviluppate dal roman 
ticismo tedesco 

A Vico sono dedicati infatti 
sei studi della raccolta che 
comprende anche interventi 
sulla letteratura medievale 
(Dante San Francesco ecc ) 
e alcune recensioni che Auer 
bach riservò ali opera di suoi 
illustri colleglli (Curtius Spi 
tzer, Wellck) 

Nelle sue ricerche e nel suo 
insegnamento Auerbach ten 
ne come costante riferimento 
il presupposto che i fenomeni 
storici ed estetici si possano 
concepire come un insieme 
unico, un disegno unitario che 
I arte critica e filologica può 
ricomporre Con la serenila 
dello studioso fedele alla linea 
più consapevole dello «stori* 
cismo», Auerbach non na
sconde Il suo disagio verso 
un epoca che pare a volte 
troppo ansiosa di seppellire le 
lezioni del passato «Ola ve 
diamo sorgere un mondo -
scrìve nel 1952 - per II quale 
probabilmente questo senso 
della prospettiva Monca non 
avrà più alcun significato pra
tico» 

PERSONAGGI 

Antifascista 
giurista 
moralista 
Alessandro Galante 
Garrone 
«Calamandrei» 
Garzanti 
Pag 300, lire 22 000 
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M i Giurista insigne antlfa 
sclsta «-fermissimo infransi 
gente sprezzante» (cosi lo de
finì Norberto Bobbio) Piero 
Calamandrei quale membro 
della Commissione dei settan 
tacinque per II partito d Azio 
ne fu uno dei padri della Re 
pubblica A lui si devono alcu 
ni dei migllon articoli della 
Cobtltuzlone sull ordine giudi 
ziano Limpido moralista nel 
significato più alto Calaman 
drei ha sempre sostenuto che 
la democrazia «deve essere 
non solo garante della liberta 
ma anche dell onestà civica e 
della giustizia sociale» Labio 
grafia scritta da un uomo che 
è stato suo allievo e che un 
pò gli somiglia - Alessandro 
Galante Garrone - sottolinea 
gli aspetti centrali di una per 
sonalila che e passata altra 
verso il fuoco di due guerre 
mondiali la barbarie del fasci 
smo 1 esaltante periodo della 
Resistenza il grigio e awilen 
te clima della «desistenza" 
(1 espressione e sua) fino al 
risoluto «no al patto alianti 
co alla lolla appassionata 
contro la legge truffa nella li 
sta di «Unità popolare Ma 
Piero Calamandrei t anche un 
brillante scrittore un prosato 
re sensibile un lirico innamo 
rato della sua dolce Toscana 
Portato al pessimismo soleva 
reagire ricordando a se stesso 
I versi di Verlaine «Lejour se 
lève II faut temer de vivre» 
Ma lui non solo ha tentato ma 
è riuscito a vivere in modo 
magnifico lascimelo un solco 
profondo non soltanto negli 
studi giuridici ma anche nella 
Stona del nostro paesi Galan 
te Garrone lo definisce il più 
grande interprete della Resi 
stenza italiana il suo più allo 
cantore» A lui si devono fra 
(altro le stupende epigrafi 
dedicate alla madri du IratiI 
li Cervi e al boid na^isla Chi 
non rammenta «Lo avrai/1 a 
meratii KisMJnng/ il monu 
mento the pretendi da noi Ita 
liani/ ma con che pietra st co 
slnitrà/ a deciderlo tocta i 
noi" 

Stabilimento balneare a Ostia 
e 

EUGENIO ROVERI 

U no stabilimento balneare ad Ostia Risale agli anni prima della 
guerra Riecheggia la sagoma di una nave con gli alti parapetti e 
gli oblò Lo progettò Pietro Lombardi scomparso novantenne nel 

mmmmmm \ 984 Era nato a Roma aveva studiato ali Accademia di Belle 
Arti aveva conseguito nel 1920 il diploma di Architettura Ne traccia un 
profilo Paolo Portoghesi nell introduzione al volume «Pietro Lombardi 
architetto» dettagliata illustrazione della sua attività progettuale (a cura di 
Roberto Luciani Officina Edizioni pag 158 U 15000) «Sono pochi davvero 
- scrive Portoghesi - gli architetti che nel nostro secolo si sono assicurati la 
gratitudine di Roma contribuendo in qualche modo a lasciare sul suo volto 
materno qualche segno che non sia di puro scempio o di sgradita 
tumefazione TraquestimeritadiesserencordatoPielroLombardi noncerto 
per aver accresciuto la lista dei suoi celebri monumenti ma per aver sparso 
qua e la sia nel centro che nella prima penfena urbana alcune delicate 
fontanelle simboliche che sono tra gli impianti migliori di ciò che oggi con 
espressione infelice si definisce arredo urbano e che meglio sarebbe 
chiamare alla veccha maniera ornato cittadino Le fontanelle (realizzate o 

soltanto progettate) possono risultare il segno di una tradizione e di una 
cultura (del barocco bo-rormniano richiama Portoghesi) rinnovate e 
insieme di un attaccamento morale alla città nei suoi doveri (estetici o 
sociali) nspetto alla gente L attività di Pietro Lombardi fu ben più intensa di 
quanto possa semplificare questa citazione Attività professionale e di 
insegnamento con numerose divagazioni tra le arti figurative e persino nel 
cinema(Con Armando Brasini suo primo maestro si occupo delle 
scenografie di «Quo Vadis» da solo elaborò quelle del «Principe delle Volpi» 
e di «Teodora») Lombardi costruì e progettò moltissimo qualche volta 
costretto negli schemi di una architettura di regime molto più spesso (e 
soprattutto tra gli anni Venti e Trenta) sulla scia di una propna ricerca 
ancorata a codici tradizionali che si liberano pero nella freschezza 
dell invenzione e della comunicazione salvo approdare negli ultimi anni 
della camera ad un quieto ma onesto professionismo Roberto Luciani ne 
ricorda la militanza nelle file del Pei iniziala nei giorni dell occupazione 
fascista di Roma nelle file del Pei «nel quale individuava uno strumento 
capace di formare una società più giusta un nuovo umanesimo comunista 

PENSIERI 

Felicità 
è tornare 
indietro 
Manuela Pompas 

«Reincarnazione» 

Rizzoli 
Pag 240 lire 20 000 

LUCA VIDO 

tm Torni remo ad esiste re t 
conservert mo I impronta di 
ciò che ÌI uno st ili Qui sin 
semplificalo al massimo il 
concinnili. si Ì il). b w di I 
h leoni della r* ine unuzioru 
Il volume di Ih fc ioni.) li si ti 
sentimi e MISI gii mie di tr ti 
ning aulogi n > Mauue la Poni 
pati si apri Min un breve 
excursus lilosufu <> sui limi 
dilla nei ri i di I tliviu > ilei 
I min.in i di Ih r ni ni t \n r 

poi passare ad una vera e prò 
pria trattazione sistematica 
anch essa molto breve circa 
le posizioni delle vane religio 
ni sia occidentali che orienta 
li di fronte ai problema della 
reincarnazione Superala que 
sta iniziale parte teorica I au 
tnce espone le proprie con 
vinzioni sufle tecniche per n 
tornare indietro nel tempo e 
rivivere cosi esperienze di vita 
passate e spiega come dislin 
guerle dalle semplici fantasie 
dai poteri extrasensoriali e dei 
fenomeni medianici E la tera 
pia R basala sulla reprtssio 
ne ipnotica che a detta del 
I autrice ci può aiutare ad 
aprire le porte dclk nostre vi 
te passate 

Un volume a tratti stimolan 
le denso di spunti interessanti 
ni ih parie teorica niche se 
driU h brtvttì risulla un pò 
confuso e non di chiari Icttu 
ra un volume che hi ne Ih 
pirli rehiivaallt tecniche e M 
ricordi il suo punto di rmggior 
mk rissi pigim la cui lettura 
può cittur.n anche coloro 
chi della iion i IU Ila ri irnar 
nviunt non sono convinti mi 
s. iti turimi i Ihsninii 

PENSIERI 

Un occhio 
alla 
modernità 
Georg Simmel 

• Kant Sedici lezioni 
berlinesi» 

Unicopli 

Pag 271 lire 25 000 

LORENZO GIACOMINI 

• • Simmel e un autore 
eternamente attuale ma 
non e solo questione di mode 
culturali nel suo capolavoro 
h «Filosofia del denaro» sono 
anticipate tutte le tendenze 
del processo di modernizzi 
none che oggi agitano il di 
ballilo filosofico su moderno 
i post moderno Nel 1()(10 
Simmel aveva già descritto! e 
norme mscita di compii ssii i 
delle socie ta industriali h 
prevalenza dilli «cultura og 

gettiva» (il sapere oggettivato 
negli apparali tecnici e buro 
oratici) sull individualità del 
singolo il rovesciamento del 
la logica della ragion pratica 
che porta il denaro puro mez 
zo e strumento a valere come 
fine ultimo 

In queste sue lezioni su 
Kanl(1902 1003 per studenti 
di tutte le facoltà) non si irò 
vano ponderose esegesi filo 
logiche o minuzie interpretati 
ve ma una immagine «ideolo 
gica del grande pensatore te 
desco come rappresentante 
tipico della prevalenza dell in 
tellettualismo e del meccani 
cismo nella cultura moderna 
htematizzaztonedi Kant è so 
lo indiretta e simbolica e ser 
ve a svelare profonde evo ILI 
"zioni storico culturali e antro 
pologichc Non e assoluta 
menie un lesto specialtsltco 
bensì accessibili e polivalcn 
le può esseri un introduzio 
ne al pi nsitro filosofico in gè 
nere e al pensiero di Kant e 
un ottima sinttsi del melodo 
sim inoliano e delinca una al 
tuilissima filosofi! del mo 
derno* s 11 inulto in riferì 
minio ili « 11 ssita di una 
nuovi eu (t /ioni di II indivi 
dindin dille Ut u h i reggili 
e nnfmnti) ttm I immi list eri 

M i t i U l l t l l f l l t d i l l i M I U l t l 
< I liti lIljM Ml l l I 

BEVANDE 

Trionfo 
da 
caffè 
Jacki Baxter 

«Il libro del caffè» 

Luigi Reverdito Editore 

Pag 127 lire 35 000 

MARCO BRANDO 

•*• Non osiamo pensare co 
sa sarebbe di noi se non pò 
tissimo sorseggiare ogni mal 
lina la nostra fatidica tazzina 
di caffè In llalia dove la mi 
e orsa alla fumante bevanda e 
una sorta di sport nazionale 
sono pochi coloro che am 
mettono di non gradirla Ma 
gli italiani abituati a considc 
rare I espresso uno dei pochi 
modi si non I unico per con 
Mini irt il i tfft hanno molto 

da imparare dal libro di Jacki 
Baxter 

Il caffé dalla parola araba 
«qahveh» si diffuse con 11-
slam e alt inizio fu considerato 
pencoloso dalle autonta di 
tutti gli stati 

La cattiva reputazione di un 
tempo è ormai dimenticata e 
la bevanda viene gustata in 
decine di modi diversi e in 
un enorme vaneta di miscele 
dal! Olanda alla Turchia dal 
I Unione Sovietica al Giappo 
ne «Naturalmente - ci avverte 
la Baxter - ovunque si vada la 
gente pensa che il propno 
modo di fare il caffè sia quello 
giusto in assoluto» 

Laulnce non si limita co
munque a spiegarci in quanti e 
quali modi viene consumato il 
corroborante infuso Anzi, il 
pezzo forte del libro è il ncet-
(ano intitolato «Il caffé in cuci
na» Si scopre cosi che il no
stro familiare chicco è assai 
versatile e riesce a confenre 
ad ogni piatto un sapore di
verso dalle omelettes sapente 
alle costatine di maiale, dal-
I insalata di pollo alla torta di 
formaggio Se vi piace vivere 
pencolosamente provate tutte 
le settantre ncette Attenti pe
ro a non eccitarvi troppo 

FIABE 

700 a.C. 
Cera 
una volta 
Claudio Sapore»i 

«Stona del siciliano Peppe 
e del poveruomo 
babilonese» 
Selleno 

Pag 116, lire 8 000 

ROBERTO DENTI 

M Che la fiaba da una pro
babile radice comune abbia 
trovato modelli espressivi nel
la tradizione orale delle vane 
regioni dell Europa è ormai 
un fatto acquisito 

Una preziosa pubblicazione 
di Claudio Saporettt «La stona 
del siciliano Peppe e del pò 
veruomo babilonese» ci offre 
una testimonianza impensata 
sul problema Non soltanto la 
fiaba di cui si occupa il libro -
poco più di cento pagine ma 
incredibilmente denso di sol 
lecitazìoni - è stata nscontrata 
m Sicilia inCalabna in Tosca 
na nella Francia del sud e del 
nord in Catalogna nell Euro 
pa orientale in Russia in Tur 
chia a Cipro nello Yemen 
(cosi da essere stata inserta 
nella «Mille e una notte») ma 
è stata ritrovata scntta anche 
m caratten cuneiformi negli 
scavi di Sultantepe in Turchia 
presso il confine siriano La 
tavoletta è databile tra il V e il 
VII secolo a C 

Claudio Saporetti collega la 
fiaba alla versione raccolta in 
lingua tedesca pubblicata da 
Laura von Gonzenbach nel 
1870 con il titolo «Siciliani 
sche Marchen» e a quella inse 
nta da Giuseppe Purè nelle 
«Fiabe novelle e racconti pò 
polari siciliani» del 1875 Nel 
volume pubblicato da Selle 
no tulte e tre le liabe com 
paiono tradotte in italiano e 
in appendice vengono npro 
dotti i testi onginali in tede 
sco in siciliano in accadico 
con la nproposizione del te 
sto cuneiforme 

La struttura e i meccanismi 
delle tre versioni delia fiaba 
restano uguali anche se le di! 
lerenze e i cambiamenti sono 
logicamente notevoli dovuti 
ali ambiente e al tempo che 
dividono le versioni Ma resta 
in comune il sopruso iniziale 
subito dal protagonista - pre 
sentalo come un povero o co 
me uno sciocco - , e i travesti 
menti che egli utilizza per ot 
lenere le sue vendette 

ROMANZI 

La ragazza 
con 
la pistola 
Doris Lessing 

«La brava terrorista» 

Feltrinelli 

Pag 340, lire 23 000 

IVAN DELLA M I A 

mt Nell ultimo di copertina 
la domandi che intriga «per
chè una donna come Alice 
Mellings diventa terrorista?» 
Alice Mellings è II personag
gio principale di questo ro
manzo una brava ragazza in
glese molto materna, mollo 
solidale, casalinga e caserec
cia formidabile organizzatri
ce di «comuni», odia il «siste
ma» di cui conosce a perfezio
ne le mille pieghe burocrati
che tra le quali si muove con 
pervicacia pari ali abilita per 
ottenere agganci elettnci, 
idraulici rimozioni di spazia
ture permessi eccetera 

Ali escalation costruttiva, 
«positiva» della protagonista, 
fa da contrappunto parallelo 
quello dei conviventi la comu
ne che dalla contestazione so
ciale anarcoide, velleitaria e 
dilettantesca approderanno, 
o precipiteranno?, al terrori
smo professionale e profes
sionistico E cosi come Alice 
Mellmgs era prima una brava 
«comunarda» ora e presumibi
le che divenga una «brav» ter» 
ronsla- Che poi tanto passag
gio risulti attendibile nella co
struzione psicologica del per
sonaggio e nella sua colloca
zione stonco-sociale, è un al
tro paio di maniche E non 
avendo trovato - more mio -
personale nsposta alla do
manda «intngante» di cui so
pra posso dire soltanto d'es
sermi annoiato per 340 pa
gine troppo davvero 

RACCONTI 

Ogni uomo 
una vera 
apocalisse 
Nikolaj V Gogol' 

«Una tenibile vendetta» 

Lucanni 

Pas 89, lire 9 000 

FABRIZIO CHIESURA 

M Che cosa possiamo far
ci se questa è 1 editona che ci 
piace di più9 La piccola edito
ria assai sovente in perdita, 
attenta alle grandi opere del 
passato e se ci sono perchè 
no7 anche del presente, e con 
intransigenza sorda alle mo 
de 

«Una terribile vendetta» è 
un nodo importante dell ope
ra di Gogol è il suo racconto 
più terrificante più disperato, 
mistico e inaccessibile 

Il dubbio il presentimento 
il terrore il sogno incestuoso 
e il rimorso di volta in volta ci 
assalgono e il titolo stesso, 
denso di mistero raddoppia 
I angosciosa attesa dell epilo
go 

L ampia e maestosa cosmo 
logia del racconto il paesag
gio il Dnepr e i Carpazi sug
geriscono il senso di un desti
no epico e apocalittico sentito 
come naturale 
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