
C
inque suore spagnole 
mangiano delicata-
mente coni di gelato, 
scoppiano di risate. Ira 

il f rastuono e la piiwa, menlre 
aspeUo mezzoslomo, in via 
Conclllaztone, dove e la sede 
della Newton Compton, la pia 
caciarona delle case edilrici 
romane. II sole e I'umido mi ri-
cordano per antifrasi il fresco, 
la pace di Motile Oliveto; lorse 
perche sfoglio Sterto delle mie 
disgnwie di Abeiardo, che ho 
appena comprato nei tascabili 
a milte lire della suddetta casa. 
La quarts di copertina della 
collana dichlara un'eleganza 
graflca chc la carta ridclata, 
grigia e spessa, denega subiro. 
Cascio II rumore della via sacra 
e salgo all'ulomo piano del pa-
lazzo, e mi accoglie un'aria U-
clneae, elflcienza e discrezio-
ne, un llndote monastico sviz-
zero che contrasta con Tim' 
magine poco raflinata e al-

Juanto dlscussa della Newlon 
ompton. 
Accompagnato dal gentilis-

simo Cesare Mllanesi vengo ri-
cevuto nell'ufficio polare del-
I'edllore Vittorio Avanzini. die 
ha I'aspeuo di un perenne gio-
catore di tennis, con 1 suol 
quarant'anni apparenti o al-
lungatl nel gelo dell'aria con-
dteionata, solo a lui riservato. 
Mi racconta, affabile, di come 
['Avanzini e Torraca, beneme-
rtta nel ricordo di molti sluden-
ti di liksofla, da lui rilevala, sia 
divenuta una tatliva azienda 
editoriale che da ombre a mol-
U per le vendlle e la capillarila 
della distrlbuzione. E anche, 
aggiungo to, pet la capacity di 
condizTonare il premm Strega 
con i voti del sottobosco roma-
no, come si moimora, Mentre 
parliamo e ascollo i nalurali 
abbelllmenll di vicende e pro
positi, rffletto e divago sull edi-
toria di Roma, che e speech io 
della cilia, come ogni altra arti-
vM4 del resW, ma e uno spec-
chto opaco, privo di prolondi-
la e nltore, die solo la Iradizto-
ne e la storia tl danno. 

Ecco, contrariamente che a 
Firenze o a Torino, Milano e 
Napoll, I'editoria rornana i ca-
suale e discontinue, non ha un 
soslrato inlellethiale che la 
sorregge o induizsa, ma cam-
bla, si adegua e scompara 1a-
sclando scarsa traccia. Non e 

EDUM" 

Due uomini soli 
in fuga dal caso 
Dopo le lappe di Firenze e Torino il viaggio 
di Piero Gelli neU'editoria italiana raggiun-
ge la capitate. Ma i due uomini di punta 
che vi incontra, Vittorio Avanzini (Newton 
Complon) e Carmine Donzelli, non hanno 
nulla di romano. Per quanto antitetici nello 
loro scelte, non soffrono di quelle casualita 
e discontinuity proprie della realta capita-

lina. La decisa impronta culturale-ideolo-
gica della Donzelli e I'anima «caciarorta» 
della Newton. Le scelte di narrativa italiana 
e straniera disegnano invece il ptofilo delle 
due piccole case editrice Theoria e E/O. 
La vivacita di Theoria e i rischi di un suo ri-
dimensionamento. £VO sempre in bilico 
tra ossigeno e efredina. 

un caso che i due editori dl pun-
la odtemi, Avanzini e Donzelli, 
non abbiamo niente di romano. 
Caciarona e un termine denigra-
tivo che la Newlon Compton 
non si merita. ma vuole solo in
dicate quel tanlo di approssima-
tivo e di plratesco che le viene 
attribuito, quel senlore di sbriga-
Uvo e generico die indubbia-
menle le appartiene, Un certo U-
po di leltore tradlzlonale com-
pra malvolenlleri un libro di 
questa casa, che si rivolge so-
prattulto a un pubblico di giova-
nl e di studenli o a un genere di 
acquirente neolita attratto dal 
prezzo irrisorio del volumi. Per 
milte lire la collana «il sapere* di 
Roberto Bonchio d4 forido alio 
scibite: e si va dalla letleratura 
latina di Piene Orimal at sogno e 
le sue inlerpretazioni di Serena 
Foglia, La stessa distonia carat-
terizza la collana maggiore di 
storia e cultura kxale: trovaro-
bato da Porta Portese: cuccume 
sbreccate ma anche pregevolis-
simi toml. Ma slogliando il cata-
logo del tascabili economicl, do
ve orniai e'e dawero dl tutto e a 
ppszzl che hanno sconvoho II 
mercato e coslretlo gli editori ad 
adeguarsi, ci si accorge subilo 

che la cattiva tama i in gran par
te ingiusla: i nomi dei curator! e 
traduiiori sono spesso noti. qua
si eslml e, se non siamo alia qua
nta Adelphi, il livello £ nella me
dia dei classic i degli allri editori. 

Dinamico. svelto. sagace Car
mine Donzelli. che viene dall'Ej-
naudi, 6 riuscito in pochi anni a 
creare una casa editrice elegan
te con una decisa impronta cul-
turate-ideotogica: quel progelto 
che altrove copre soprawrven-
ze. quie un disegno preciso die 
solo I'esigtinza di fatturato quae 
la incrina. Donzelli. per studi e 
competenze edilohali, si muove 
a proprio agio nel terreno saggi-
sttco-storico e basta una scoisa 
ai suoi tltoli per capirlo. Nella 
narrativa sembra raccattare un 
po' a caso quel che gli viene sug-
gerilo. anche se riesce a mante-
nere un livello assai dignitoso: 
ma pubblica romanzi sileirefoso 
e poco disposto a propagandar-
ne la dittusione, Nella saggistica 
Invece possiede gia un catakigo 
che la Rizzoli non 6 riuscita a fa
re in mezzo secolodi vita. 

Gli domando perche abbia 
scelto Kotna, lui calabrese di na-
scita e torinese di pratica, e con-
viene con me sulla scarsa tradi-

zlone editoriale della citta. A Ro
ma si trova i) cuore pulsante del 
paese, mi risponde con un ec-
cesso liricochetradisce lavoca-
zione retorica; in reatta il mondo 
politico e quetlo dell'informa-
zione. certo giomaiisino cultura-
le e il ponle col meridione sono 
confluenze che Donzelli acco
glie, linee portanti di una proget-
tualita ambiziosa e rischiosache 
^i l i prowede di riviste' iMeridia-
na». •Reset», *La tena vista dalla 
luna» direrta da Goffredo Fofi ed 
alue. Escono libri rapid i e scaltri, 
con cui entra nella lista dei best
seller: ieri, Destro e sinistra di 
Norberto Bobbio. oggi torse il li
bro su Internet di Alberto Berrelli 
e Vittorio Zambardino. 

l a narrativa, italiana e stranle-
ra, i stavolta II centro vitale di 
due piccole case editricl, Theo
ria ed E/O. nate intomo agli an
ni Ottanta e impostesi con suc-
cesso all'attenzione del pubbli
co piu aweilito. Grazia Cherchi 
ha seguilo fin dall'ioizlo le pub-
bltcazionl di entrambe, con par-
tfcolare simpatia, checondivKto, 
per I'esotica E/0. Certo Theoria 
appariva pit) vivace e policroma, 
grazle anche ah'atia da lurello-
cartoon che aveva allora Paolo 

Repetti. dielro cui spuntava sor-
nione e impacciato il proprieta-
rio e amminislraloie Efeniamlno 
Vigriola, il cui fanaUsmo ine-
spresso e I'ambizione giovanile 
parevano temperate dall'ironia 
dell'aluvj. Purtroppo e di questi 
giomi la notizia ddla crisi e del 
ridimensionamento o svolta di 
Theoria, che da qualche anno 
pero era neH'aria. Devo cassare 

3uindi quello cbe avevo prece-
entemente scritto. dopo un 

colbquio telefonico eslivo con 
i due amid: le parole editorial! 
oggi sono scritte sull'acqua piCi 
del nome dl Keats. Indubbia-
mente se Theoria soprawivera 
non saiacomunque la stessa e. 
per non imiiare il mago Otelma 
& meglio sospendere estema-
zioni e commenti sul processo 
in atto. senza decretare fmi 
epocali. di volta in volta smenti-
le da ellimere resurreztoni o ge
nes! 

In un palazzo del generone 
romano, in Frali, si trova la sede 
di EyO, al pianleneno di un ap-
partamenlo vasto e scalfflo. die 
simpateticamenle pare linler-
no di un lilm di Kieslowski. Lo 
stesso Sandra Ferri ha quell'a-
ria, polacco-ceca, quasi ema-
nazione delle sue scelte edito
rial!. Paico di parole, al limite 
dell'alasia, mi racconta quel 
che basta a coglierne la passio-
ne: un capitale di famiglia get-
tato nel vortice dei volumi, qua
si tutti di narrativa, con qualche 
escursione nella saggtsuca d'at-
tualha e nella memorialisUca. 
L'area che si e ritagliala e quel-
la che di solilo (a drizzare i ca-
pelli ai manager delle vendite 
non pit) memori dei success! di 
Zilahi o Kormendi: l'Europa 
dell'esl dalla Ddr all'ltnghena. 
dalla Polonia a Praga, alia lette-
ratura mssa; un autore yddish, 
un israel iano. un serbo-croalo e 
due cinesi completano o quaa 
il quadra, che a occidente in
clude la letteratura angloameri-
cana e quella italiana, con tltoli 
curtosi, come II divertente Me-
mork di ana guida itirisliai di 
Sergio Lambiase e lintenso 
langoso L'amore moleslo di 
Elena Ferrante. che il lilm di 
Martone ha inaspettatamente 
portato al successo. 

Ferri ha dimostraloche esiste 
un pubblico anche di regloni 

piegiudicatE e per queslo me-
no percorse e qui e rimasto ma-
niacalmente, non cadendo in 
un errore die i piccoli editori 
spesso (anno, quello di presen-
tare casuahnente e un po' di 
tutlo, oppure di restringersi in 
confini troppo specialistici: Ch-
rista Wolf, Kazimierz Brandys, 
Christoph Hein. Bohumil Hra-
bal hanno avuto anche I'onore 
di ristampe e edizioni economi-
che. Quale sara il futuro di E/O, 
sempre in bilico tra ossigeno e 
eledrina? Contmueremo a per-
seguire in libreria la lettura desi-
derante acquistando quelle 
mattonelle goffe ma non repel-
lentl cbe sono i suoi volumi? Io 
mi auguro di si, perche, a parte 
la simpatia per un editore cost 
poco narcisista significherebbe 
la soprawiwnza di un lettore 
che sa scegliere senza condi-
zionamentL 

Le allre case editrici romane 
non entrano in qnesia rapida 
disamina. perche molte sono di 
amtnlo specialislico e le altre. 
come I'lnteressante Biblloteca 
del Vascelto, che pubblica cu-
riosi tecuperi e qualche novita. 
non escono ancora luori da un 
ambito dilettanlistico. La New
ton Compton e Donzelli dun-
que mi appaiono gli aspetti pin 
nlevanti dell'editoria rornana. 
Certo quest'uWimo deve augu-
rarsi una tongevila che gli per-
metta di costmirsi una casa de-
gna di quelta da cui proviene. 
Quanto alia Newton Compton, 
se gli atteggiamenti srsobisiici 
nei suoi riguardisonosbagliati. 
£ tuttavia vero che rimane diffi
cile passar sopra alle furberie. 
alle improwisazloni e alia man-
canza di senjpoli che la conno-
tano, ma da cui sembra voter 
uscire sopratlulto nel setlore 
dei classic! economici e para-
scolaalici. 

Ma se due case edltrid cost 
dissimili costituiscono la punta 
saliente dell'editoria rornana. 
cio signifies che la sua caratte-
ristica e ptoprio la mancanza di 
caralleristica. II che puO anche 
non voter dire motto, se si Uene 
conto che, al di la delle dichia-
razioni totali e universali di edi
tori improwisati e di passaggio, 
sono gli uomini di talento atare 
in modo che la ditferenza tra 
imprenditori e editori non sia 
una semptice etichetta. 

II nuovo vocabolario Greco-Italiano 
Computer, Cd-rom, un'equipe 
di trenta studiosi per l'opera 
che succede dopo 50 anni 
al solitario lavoro del Rocci 

MIIHM OAVA«MMA 

D
evi inlervtslare I'autore 
del nuovo vocabolario 
deco-ltaliano. il succes-
sore (dopo cinquanta an

ni) di quel Lorenzo Rocci suite 
cui paglne ha sudalo lutta la pri
ma Repubbllca (almeno nel suo 
ramo classico). e pensi dl incon-
Irare un vecchlo decente f o «dot-
lo In materia*, come avrebbe det-
lo appunto il Rocci'). con i capelli 
bianchi, magari un po' ingobbito 
solto il peso dl sludi decennali, 
con alle spalle un'immensa bi
blloteca. E invece no. Franco 
Montanati, I'autore del OI - II 
nuovo vocabolario della lingua 
gteca edlto dalla Loescher, ha 45 
anni, non ha i capelli bianchi e In 
comune con quegli antichi dottl 
ha solo la grande biblioteca alle 
spalle. Perche a lui. nonoslanie 
computer CD-Rom c banche dati, 
i libri -place tenerli in mano»; an-
zi. preclsa, i «mlel- libri. Per il ie-
slo, delto stile dl lavoro di un Roc
ci e rimasto poco: oggi coma il la
voro di equipe supportato delte 
tecnolcaie informsiiche, Dl anti-
co, rimane l'amore per una lin
gua e la cure del particulate an-
dte pifl mtnuto. 

P N ( M N > MontajMri, tn> vooalw-
M » * In gMtw* I'opw* dl una 
vtta, wi dto Md cri *ttm* * * « • 
efMoata opt Mtn amtWoM. 
I d D M ttmbM MwnloMtg a 
cMHdMt gla In N i Hrrltrt. 

Tutt'allio, e voglki tornare presto 
al mlo Omoro. Ma se non sono 
slato travollo da questa Impresa * 
peiche II modo dl lavorare oggi e 
prolondamcnle mulato. Innanzi-
tulto abbiamo lavomlo in equlpc 
(un gruppo conslstente dl una 
trentlna di peisono'), e clO ci ha 
permease di realizzare In «soli- sel 
anni quesi'opera che e di circa 
un torzo pifl ampia del Rocci co
me quanllta dl maleriate globale. 
L'altra grande mulazlone e luso 
del mezzl elertronlcl. Sposlare. 
corre^ore e agulungero ci 6 co-
stata una fallca mflnilamente mi
nors riapetto ai noslri iantenntl« 
con le loro schede latte a mano. 
Nol ad esemplo abbiamo utlllz-

lalo II TTiesautus Linguae Grae-
cae, la banca dati della letteratura 
greca elaborata dall'universita 
calitomiana dl Itvine. Con grande 
fadllla e rapidita abbiamo potuto 
controllare ad csempio le (esti-
monlanze di parole attestate ra-
ramente che allrimenli ci avreb-
bcro richiesto intermlnabill con-
sultazlonl dl tutii I lessici degli an
ion. 

Uiwo * iquadri • * M C « M M 
itamtglaM. M I d MMW (KM 
•KhenovlUMl U*Mpt»*brt-
ttmintt tdtatHlco. U l h i ah-
OmtoMtoV oHirto pHVadtato-
Ml«dlalfHamatta«<#ftiMli»l 
la cw*plbz«inl dl thgoto Mta-

EsandAmitarita WailsrOraiiani 

Parola di Omero 
Se si pensa solo alia differenza tra 
la lingua di Omero e quella degli 
oralori. o tra quella degli storici di 
eta rornana e quella degli auton 
del primo cristianesimo. il slngo-
lo studloso che deve curare le pa
role di un'intera lettera si trova a 
dovere fare i conti con linguaggi 
tra dl loro dh/crsisssimi. tonlani 
non solo nel tempo (si va 
dallVIII secolo a.C. al VI secolo 
d.C) ma anche per il genere: 
poesia, prosa, tilosofia, retorica, 
ccc. Ho pensato allora dl dividere 
la materia trasversalmente, uliliz-
zando i collaborator! non per let
tera ma per aree di compeienza. 
Quakuiio ha analizzalo la lingua 
dell'epica, altri la lingua del tea-
tro. della storiografia e cosl via. 
Ne 6 risultato un lavoro pla com-
plicato, perche ci si 6 trovati an
che con died vetsioni deilo stes
so lemma, cbe ha richieslo on 
grande lavoro dl sintesi: per que-
sto mi hanno alulalo moltisslmo I 
mlel due principal! collaboratori, 

cio* Ivan Garofalo e Daniela Ma-
netti, che e anche mia mogtie. Ma 
alia fine il risultato dal punlo di vi
sta scientltico e stato sicuramente 
superiore. 

II MMvacabolaflDlwbtUaiKlw 
daHetttnkM, panto cancMata 
•Huriktmaata percha riwMa-
•laHatlMlnaatataitt. 

Ci sono casl dl parole che sono 
entrate nei dizionari nella loro fa-
se arcaica. quando ancora non si 
dlsponeva di buone edizioni criti-
che. Ne sono nate false letture da 
manoscritti o congetture un po' 
disinvolle (come usava moilo 
tempo fa e qualche volta anche 
era,.,) che hanno introdolto dei 
•clandestine nei vocabolari. Que-
ste parole-fantasma sono vischio-
sissime. se ne stanno accucciate 
nella loro nicchia e non le scovi 
so non a prezzo diconlrolli a tap-
peto mollo accurati, Nol dl •dan-
deslini- ne unblamo scovati qual
che declna almeno (molti sono 
nomi proprl). Per «leBalizzate« 

qualcuno di queso si erano talvol-
ta addlrittura ipotizzati contort! 
fenomeni fonetici e grammatlca-
li. Ma il numero delle espulsioni e 
slato enormemente minore ri-
spetto alle nuove parole intiodot-
tc, grazle alle nuove edizioni dei 
tesli. a uno spi^lio fail completo 
di quelli gia pubblicati e soprat
lulto alia scoperta di nuovi lesli, 
principal mente papiri e anche 
iscrizioni su pietra (che nel no-
stro caso sono slate usate con 
moderaitone dalo il caratlere del 
vocabolario). L'allargamento ai 
130.000 lemmichecompongono 
il vocabolario C dovuto anche al-
I'estensionc dell'arco temporale 
considerato: abbiamo tenuto 
conto degli aulori flno al V-VI se-
cob d.C con alcune inclusion! 
in avanti verso autori blzantinl. 

On tfopo to t r td ie * ) mcabo-
larto, puo UMbmnta rrtomara a 
Orntra.-

SI, e mi £ dispiaciuto averlo dovu
to trascurare in questi anni. so-

pratmtto peiche ho in mente un 
libro su Omero, non pifl di sintesi 
slorico-crilica come la nua Intro-
duzione di alcuni anni fa, ma di 
rillessioni su Omero in se. II terna 
e I'emetgere dell'lliade e dell'O-
dissea da un retroterra di tradizio-
ne miiico-narraiiva concepita co
me un continuum. Se pensiamo 
ad esempio linsieme del mito di 
Troia, dalle nozze di Peleo e Teti 
lino al ritomo degli ultimi erol, 
come materia di unazione aedi-
ca preomerica. vedlamo il venir 
Fuori, all'inlemo di questa lunga 
linea narrativa, dei due poomi 
onierici che ne raccontano scg-
mentl molto brevl: e la -nascila* 
di quesle due eplche dal loro 
conlesto che cercheio di affron-
tare nella mla prossima lalfca. 

Ira 1130.000 tomml dal **> v«-
cabolaito, c'* una parata cha pli 
dl a n * la appaw ataniwRea dal-
I'anlnwEncaT 

Si potrebbe pensare a ICUJOS. la 
parola e la tagione; oppure a 

Sel anni spesl 
tralevoci 
dl 4.000 autori 
Franco Mwrtanarl a attualiMnt* 
protowor* o«liwto d graca d 
Q«nma.H»«H«tn*dblamcrltk)i* 
«maitlt»Mlaupaplm«dl 
fnmmma ai pMunaad aTaef; a 
aatoH di *HS> • • 0na« a ragstca 
tmc* arcaica (In parttcolaia 
' M n d u h m a Onwra-. Samanl, 
lM2K>dtotat*rpratariNildrt 
p««mlontailclnan'aaticMla,>u1la 
Maria MtolHetogta aattsa • au 
*uman»1 aHrl aapattl date 
tottatatura fraca. Par la 
raaUzmtoaadal mum racabotorto 
Mlalki(u«Enca<ll-G«<*<tHo 
data Loaacher, 2^36 pafkia, 
M&000 ON) Maatanad tm dkatto 
un'dqript a ottra tranta vadatl 
cha ha unwato paraal ami 
aii'apan. awcaaotari* u u a da 
una dacuawMazloaa baaala u 
ekca«kO0O«a«ndl4JH»au(ad 
•prtwHatJO.OOOtommttrattl 
dalla tottotahira arcaka, t lwi lca 
ad idiBlitlBa, dal ta«M dl alt 
knaarMa atarda antk* daHa 
opera dal artml aacal dal 
CrlatlawMlwa, daHa toaHwaaraaiB 
dlpapMadaplffalLII4|Ial 
candMaaHa aaccauUna dal 
•Racck., I'opan Mdttada di tomus 
Rocu cka la Danta «VMari 
aabbHct ml 1M3 • cha attravarto 
dado* d rMampa a 0anta aaw al 
naabletaniL 

epos, i! verso epico e la poesia 
epica: oppure a psychs, lanimo 
come principio vitale; oppure a 
Sophia, la saplenza e la saggezza, 
e a tanle altre ancora. Certo che £ 
difficile identificare una chrtlta e 
una cultura in una parola efarloe 
pur sempre una forzatura, che 
pei di pifl trascura i^ni dimensio-
ne temporale: e poi a pensare al-
linctedibile quantity di doni che 
la cMlia greca amlcaha falto al-
Inmaniia, dalla poesia epica e II-
rica alia lilosotia, dalla sloriogra-
Ita al teabo tragico e comico. dal-
lxoratoria alia retorica e alia 
grammallca. non si finirebbe mai 
di onumerare cifl che dobbiamo 
alia Grecia antica, e che dobbia
mo ben pensare di vivere non 
con anacronistk-i rimpianti ma 
con coscienza modema e altuale 
del Vnlore di quel passato. Per 
questo, se dovessi proprio sce
gliere, punterei su anthropos, uo-
IHO- £ quelle che mie piOcara.e 
che piu. amerei che fosse cara. 

Vittorio Savi 

Fine secolo 
con gente 
alia deriva 

OUUMUUU«<MMMOMMI 

C
on Finesecolo, Vittorio Sa-
vi, apprezzato architetto e 
saggista. e alia sua secon-
da e pifl compiuta prova 

come letteralo con un libro in 
versi e in prosa cbe del prereden-
te (Rain Check: Palomar, liari 
1992) e losviluppocoereiiie. 

11 dire di Savi deve molto al ci
nema e al fumetto - precisionc 
delle inquadralure, dissolvenze, 
campi lunghi. sicurezza del t/atto 
- oNre che a maestri come Bor-
ges, Baudelaire, Valery, Pedro Sa
linas, per cilame solo alcuni: ma 
t'incedere e tutto suo, tiwando 
personalila e coesione in una esi-
lita del fluire che sa tarsi potenza 
narrativa perlacapacitadi adeii-
re alle cose, di essere le aluazio-
ni, le fragili vite: I'etilista Jeanne 
Florence che sceglie Rrcnze -
destino dei nomi - come luoeo 
ideate per la sistemarica aulodt-
struzione: il performer Trislano. 
fcontento del *9Q0r. la studentes-
sa Milly che, a dispetto deH'"lm-
verenza nei riguaidi dell'urbs- c 
deil'ilnsicurezza nei riguaidi del-
la civitas*. si vede regalare, come 
a una santa, la maquette della cil
ia da parte dell'amante: unallra 
studentessa, Lorena Disperati, e il 
professore di composizione ar-
chiiellonica Francesco della Lu
na: una restituzione notevole in 
pocbe battute del mondo utiiver-
silario ilaliano; Stefsno Poi, inge-
gneie manager, e Giorgio Leme-
tre notalo: un glallo in tulta icgola 
nella Firenze dei poteri occulti; i! 
commissario Renzo Porta rossa e 
la trafficanie d'alto bordo Flam-
ma Valfonda a promcttere altri 
gialli qui solo lasciati intravedere, 
e rant) altri. 

Cosl Era le piatle aiose di una 
Firenze stralunata, gli sguaidi lun-
^ l i su paesaggi agrari morenti 
(monumenti non meno mirabili 
dl quelli utbanl) e i ifpentini av-
vitamenti dei deslini scorre con 
levita questo libro (die ha solo 
da lemere i risucchi -in chiave«, il 
\iez2a crlptko delle allusioni 
comprensibili solo a ran adrpti") 
Menlre ceica sui volti c nello vi-
cende indizi di sense, altraverso 
le sessanla slazlonl che scandl-
scono il variegato narrare, Savi 
compie una misurazione sisle-
matica che hnperoggctto un te
rna unitario. qua e la sottilmente 
enunciato: I'inadegualezia dei 
personaggi rispello alia nobilta 
originaria della scena- «Li ciltJ 
fattasi operee luogtii^. 

La scena e appunlo quella 
concreta di -Firenze. citta minore 
rispetto alia costruiione di se 
stessa, eroicamenle compiuta sc-
coll prima e a regola d'artc; resi 
duo della provincia; appassito 
Horedelmondo". Una scena oggi 
degradata a supemiaikcl iutevna-
zionale. dove -la dominaiile cro-
mattca bigla [...{la vince sul bra 
no monumenlale e sui colon 
squillantt degli autobus, del mo-
toscooler (...]». Ma il rap|>orUi 
con la scena utbaiia assume in 
questo libro una valenza genei j -
le che trascende il conteslo. pro
prio per la veridicita dei ntratti e 
del paesaggi. Con terma discre-
zione siamo messi di fronte alia 
nostra condizionc di naufnighi: 
slngoll e moliiludini, lonlani da 
cio die potiemmo essei.: un'i-
dea dl noi che sia It, mula, in do 
che soprawive della citta come 
opera d 'arte. 

Si capisce allora come vi sia 
una sostanziale complementarity 
fra il Savi aichitetto e saggista e il 
Savi scrittore. Raggiunle alcum-
veritA sulla coocezionc del mon 
do e della vita inscritta nella gran
de architettura, puo averlo colto. 
pensiamo. un senso di im.irii-
mento nel rammemoraie il pre-
sente: domande pre«anli the il 
linguaggio e Torizzonle dl^ipli-
nare, alio slato altuale. non sono 
in giado di risolveR' e nemmeno 
di accoglieie. Ecco allora II biso-
gno di intraprenden> i! cammino 
inverso: dopo csserc andnlo alle 
cose, alle cerlezze della coilni-
zione, alia sua piena espnasioiic 
dl senso, VitlorioSavi muow ver
so I'incerto: i volti. I gesti, i doslini 
Si bulta sulla scialupiia di tin aliro 
strivere per osscic vicino, ri-
schiando di suo, alle mollissimo 
vite - che poi sono le noslie - alia 
deriva nel gran marc di finiNcn 
to. 
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