
IL UBRO. Einaudi presenta un nuova opera enciclopedica su culture e societa ellenica 
• LOS ANGELES. U terrazza digra-
da verso il Pacifico e 1'azzurro della 
piscina termale richiama quello del 
mate, la vegetazione rigogliosa di 
Malibu rievoca la macchia mediter-
ranea. C'e qualcosa di schietto e di 
falso nella villa >pompeiana» che co-
rono il sogno di periezione di Paul 
Getty e che ospita lacollezione-mu-
seo del vecchio petrolieie. Schietto 
I'amore per un mondo classtco im-
maginato nella sua immobile e sola-
re perfezione, ingenuo, falso, teatra-
le, in una parola hollywoodiano il ri-
sultalo. E proprio per questo dotato 
del fascino che il tempo vi ha deposi-
tatosopra. 

La versione caliiomiana del mito 
della classicita potrebbe stare, e in 
certa misura e, a pieno titolo, nel vo
lume che apre lultima fatica della 
Einaudi nel settore delle grand! ope
ra: / Greet, storia, culture, arte so
cieta, e il titolo generate di que-
st'ultima impresa curata da Salva-
tore Settis che prevede cinque to
rn! piii un atlante, quattro volumi 
in uscita a distanza di sei mesi i'u-
no dall'altro. Ma il primo di questl 
volumi, che sara in libreria il 27 
aprile, posto a cardine e premessa 
dell'opera, si chiama Noi e i Greci. 
E quel noi vuole capovolgere il 
rapporto e stabilire, prima ancora 
di riconoscere la presenza dell'an-
tico nel mondo contemporaneo o 
di dire con Nietzsche «se dawero 
comprendiamo la cultura greca, ci 
rendiamo conto che'essa e linita, 
e persempre», attraverso quali ma-
nipolazioni, quali percezioni spes-
so contrapposte, quali trastorma-
zioni anche nazionali, la cultura e 
il mito della Grecia antica e glunta 
sino a noi. 

Cosl anche il continente ameri-
cano entra nello specchio di que
sto primo volume, vi entra attraver
so il saggio di Wilfrled Nippel, «La 
costruzione dell'altro», che analiz-
za Ira I'altro I'uso del pensiero po
litico di Anstotele nella costruzio
ne ideologica che portd alia con-
quista e alia sottomissione in 
schiavilu degli Indies, vi entra negli 
scritti (e nell'apparalo iconografi-
co) di Kurt W. Forster e di Lam
bert Schneider dedicati luno al 
dorico nella architettura moderna 
e I'aHro al classico nella cultura 
pdstitlodelhia-. - ' -• 

Questo impianlo vollo a mettere 
in discusslone l'idea eurocentrica 
di una Grecia fissata nel momento 
del >miracolo» della Atene di Peri-
cle, spiega la scelta della casa edi-
trice e del curatore di presentare il 
volume a Los Angeles: niente di 
piu lontano dalla visione eurocen
trica, niente di pit) simbolico dal 
punto di vista delle relazioni fra il 
mito della classicita e le sue mani-
polazioni. 

Settis, che e archeologo e che 
negli ultimi anni fa la spola fra la 
cattedra della Scuola normale di 
Pisa e il Getty Center for Histoty of 
art and humanities di Los Angeles, 
chiama a nume tutelare dell'opera 
Arnaldo Momigliano, il primo ad 
aver indirizzato la ricerca alia sto
ria culturale del Greci e sottolinea 
la 'forte compattezza» dell'opera. 
Questo primo volume e il terzo, / 
greci oltre la Grecia, « non si leggo-
no I'uno senza l'altro» II primo, 
dice Settis, rappresenta una serie 
di domande, a partire da quel Noi 
e dalla nostra pretesa identita con 
Loro:« Cosa e la tradizione? A co-
sa servono oggi i greci? I greci fan-
no parte di noi?». E in che modo? 
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Greci, mito 
Presentazione in grande stile, nella sede del Getty Center di 
Los Angeles, di una nuova, corposa iniziativa editoriale 
della casa editrice Einaudi: «I greek Un'opera enciclopedi
ca in quattro volumi progettata e diretta da Satvatore Settis. 
I volumi riguarderanno: «Noi e i Greci» (appena uscito), 
«Una storia greca», «I Greci oltre la Grecian e «Atlante». Un 
lavoro destinato non solo a definite la geografia storica del
la cultura greca, ma anche la sua <ontemporaneita». 

DALLA NOSTRA INVIATA 

•Poiche essi sono stati canone ras-
sicurante, esemplarita. Ma anche 
stereotipo nel fascismo e nel nazi-
smo. E storicita, tensione verso il 
nuovo». Queste alcune delle do
mande a cui cerca di rispondere il 
volume oggi in uscita attraverso i 
saggi che raccolgono e mettono a 
confronto le competenze di ar-
cheologi e filologi, di stonci della 
scienza e storici della cultura. La 
pollticae trattata da Paul Cartlidge 
che sottolinea I'estraneita del pen
siero contemporaneo, fondato sul-
I'idea di potere, da quello greco, 
che fa centra suH'eticita. coloniz-
zazione e decolonizzazione, espe-
rienze entrambe presenli nella sto
ria della Grecia, sono trattate dallo 
storico israeliano David Asheri, a 
sottolineare anche come lespe-
rienza del mondo antico <si pieghi 
agli interessi vivi e alle necessita 
dell'oggi. Ad un idea di Noi come 
principio attivo nella cultura con-
temporanea». II mito, nelle pagine 
di Carlo Ginzburg, si rivela nella 
concretezza della funzione logica 

che ha assunto nel pensiero filoso-
fico e giuridlco. La tragedia (Diego 
Lanza) e I'Eros (F'roma I. Zeitlin) 
si accompagnano ai saggi sulla 
malattia (Jackie Pigeaud), sull'a-
gonlsmo sportivo (Pleket), sulla 
trasmissione del sapere (Canfo-
ra), mentre Paolo Desideri e Car
mine Ampolo, che fanno parte del 
comitate scientifico dell'opera, si 
sono fatti carico dei saggi che 
guardano alia storia delle stone 
greche. 

In cosa consiste il legame forte 
con il terzo volume, / Greci oltre la 
Grecia! Settis usa la metafora di 
due reggilibri che tengono insieme 
lo scaffale. Due cardini su cui si e 
potuta costruire la storia intesa in 
senso piii tradizionale dei volumi 
centrali. Perche nell'ultimo volume 
si guarda alia espansione geografi-
ca della presenza dei greci o alia 
estensione della loro cultura al 
mondo arabo, alia Persia, all'lndia 
e persino al Giappone: "Attraverso 
le traduzioni arabe e aramaiche, 
armene, ebraiche, persiane - dice 

Settis - si e messo in atto un pro-
cesso di selezione. si sono affer-
mate interpretazioni diverse della 
civilta greca a cui bisogna guarda-
re cost come si guarda, owiamen-
te, alia Grecia vista da Roma o alle 
interpretazioni dell'umanesimo». 
La compatezza , dunque, sostiene 
Settis, che e stato aiutato nella cu-
ra dell'opera da Maria LuisaCalo-
ni,-, «e cieata dalle do- , . i 
mande: cosa vuol di- / •• 
re classicita sullo 
sfondo della moltepli-
cita che rappresenta-
rono gli stessi greci e 
che noi stessi siamo.. 
La comparazione fra 
antichi e modemi 
chiede «uno sguardo 
antropologicoi e que
sto spiega il viola 
scelta per contraddi-
stinguere i volumi che 
di solito caratterizza alia Einaudi i 
testi di antropologia. 

Formazione, definizione, trasfor-
mazioni sono, infine, le sezioni 
che suddlvidono il volume ceptra-
le (Una storia greca") che respinge 
la tradizionale suddivisione in pe-
riodo arcaico, classico e ellenisti-
co. Nel periodo della «definizione« 
i'attenzione si concentra sugli ate-
niesi, assunti spesso nella esem
plarita e quindi piO di altri studiati 
ma anche ridotti a stereotipo, 
mentre la trasformazione precede 
da Filippo a Alessandro Magno 
per giungere sino all'impero roma-
no, solitamente esciuso daH'ottica 
della storia dei Greci. 

SSUKW*' <f? » 

Un monastero laico 
sulle colline di S. Monica 

i'XbS' ANGELA. Sara inaugurao'nel l&97'il n'ubvo Getty 
Center pmgettato da Richard Meier e situato alle petidici 
delle Santa Monica Mountains. Quando i lavori edillzi saran-
no cohclusi potranno essere unificate nel grande centra. 
che vuole essere una sorta di monastero laico, le diverse atti-
vita di studio, espositive e museali. II centra, infatti, che do-
minera le free-way che scendono verso il mate, mira a dare 
impulso interdisciplinary attraverso il cultural history Insti-
tut che ospita studiosi scelti in diverse parti del mondo, agli 
studi sulla musica e I arte attraverso un otttca che guarda 
non solo alia dimensione estetica ma anche a quella politi-
ca, sociale, delle commiltenze. Ma organizza anche simpo-
si Intemazionali, come quello su Dosso Dossi fatto in. coiia-
bbrazione con la soprintendenza artlstica bolognese che si 

terra nei prossimi mesi. Nel nuovo centra trover* posto la grande biblio-
teca ricca di 700.000 volumi e il grandissimo archivto fotografico, i docu
ment! original! del Bauhaus di proprieta del Getty. Tutti materiali a di-
spoizione non solo degli studiosi delle diverse discipline ma anche degli 
scrittori che i dirigent! del centra scelgono di ospitare per offrire loro la 
pace del -monastero laico». 

In uno spazic doppio dell'attuale sara esposta la collezione perma-
nente di pittura e scultura europea, arti decorative e manoscritti. Restera 
invece nella villa fatta costruire da Paul Getty a Malibu sul modello di 
una casa patrizia di Ercolano, la collezione di arte antica che il vecchio 
Getty cominci6 a costituire in tempi in cui piu facile era I'esportaziop.e 
delle anuchita e che oggi deve procedere con i piedi di piombo e per vie 
istituzionali nelle nuove acquisizioni. Fra le opere esposte uno stupendo 
Atleta greco in bronzo e il discussissimo Kourcs che Federico Zeri 
considera falso. Alia Villa fanno capo anche gli studi e le ricerche 
archeologiche che sono fra le finalita del centra che organizza corsi 
di specializzazione per conservator!, curatori.managers di musei e 
siti archeologici. QJ.B. 

FEUILLETON 

Stephen 
King 
a puntate 

ANTONBLLA N O H I 
• «. .I'ampio corridoio che per-
correva al centra tutto il Blocco E 
era rivestito di linoleum del colore 
della buccia di un vecchio lime ap-
passito, perciO quello che nelle al-
tre careen veniva chiamato I'Ultimo 
Miglio a Cold Mountain si chiama-
va il Miglio Verde». Lo avete ricono-
sciuto? Ma si, e lui Stephen King, 
I'autore di Misery e Shining, lo 
scrittore americano considerato 
da chi non ha la puzza sotto il 
naso per la triuialitleratur, gia un 
classico alia Dostoevskij. Questo, 
intanto, e 1'inizio del suo prossi-
mo romanzo, // miglio verde 
(editore Sperling & Kupfer, lire 
6500), che, alia maniera di Di
ckens e Dumas, uscira in libreria 
a puntate a partire dal prossimo 
30 aprile. Ogni mese, quindi, i 
fans che si erano lamentati dei 
romanzi «di sole trecento pagine» 
scritti di recente dal loro idolo 
potranno guslarei un nuovo capi-
tolo del libra che, pubblicato ne
gli Stati Uniti un mese fa, ha avu-
to una prima tiratura di due mi-
lioni e seicentomila copie. 11 suc-
cesso e stato tale che 1'editore ne 
ha ristampato immediatamente 
altre 400.000 copie. 

In Italia e prevista una grande 
campagna pubblicitaria per lu-
scita del romanzo del »re» del 
thriller che stavolta e ambientato 
nel braccio della morte di un pe-
nitenziario chiamato Cold Mon-
tain. La storia e quella di un an-
ziano secondino di un carcere 
americano che deve dimostrare 
I'innocenza di un uomo di colore 
ingiustamente condannato alia 
sedia elettrica Un tema, quello 
della pena di morte, che ha im-
pegnato di recente alcuni intellet-
tuali americani (vedi anche le 
polemiche suscitate dal film Dead 
Man Walking) e che sara interes-
sante vedere come sara sviluppa-
to da Stephen King nel suo feuil-
leton che pare possa addirittura 
superare la lunghezza di I.T., il 
terrorizzante thriller di miile pagi
ne, cult-book dei fans. 

"Pubblicare un romanzo a pun
tate mi affascina sia come scritto
re sia come lettore» ha detto I'au
tore di Cujo, King «Come scntto-
re, infatti, mi impone di tenere 
sotto contralto il ritmo di chi leg-
ge e di assecondare il suo passo, 
alimentando cost le sue aspettati-
ve e lasciandogli il tempo di pre-
gustare quello che accadra nella 
puntata successiva. Come lettore, 
ho sempre sentilo il fascino della 
pagine non ancora lette, come 
fossero un tesoro». A proposito di 
tesori e dollaroni ricordiamoci 
che King e da sempre una gallina 
dalle uova d'oro, un Re Mida per 
gli editori e i registi che, da Ku
brick (Shining) a Reiner /Mise
ry), Cronenberg (La zona mor
tal , hanno (atto soldi a palate (e 
ottimi film) prendendo spunto 
dai suoi agghiaccianti romanzi. 
C'e chi mormora che stavolta po
trebbe venirne fuori una serie di 
telefilm. Insomma, a questo do-
vevamo arrivare al serial thriller.. 

Gad Lemer si e dkiwsso <hMa vice-
(HreziOM delta ..SUimw Nel 
grande tourbillon ai vertici del 
maggiori quotidiani italiani, arriva 
anche la notizia dell'addio del vi-
cedirettore del giornale torinese. 
La decisione di Lemer e stata 
presa in concomitanza con il 
cambio di direzione (Ezio Maura 
lascia e va a Repubblica, al suo 
posto arriva Carlo Rossella). L'a-
splrazione del giornalista, perd, 
non sarebbe quella di occupare 
una nuova poltrona da dirigente, 
bensl ritomare a scrivere. Anche 
se il settore dei «dirigenti» resta in 
«ebollizione«: soprattutto alia 
Rai... 
Ma qiul e II quoUdUno al top 
(delle vendtte)? Fratelli coltelli, si 
dice, e dopo le dichiarazioni del 
direttore commerciale della Stam-
pa, Gianluigi Montresor, che ac-
creditava il «sorpasso» del quoti-
diano torinese sul Corriere della 
Sera, e arrivata prontamente la 
rettifica dell'ufficio Diflusione del 
Corriere, con tutt'altri dati. Secon-
do il giornale di via Solferino, in
fatti, nulla sarebbe mutato tra gli 
equilibri dei tre «grandi»: il Corrie
re venderebbe - media dei primi 
tre mesi del '96 - 692mila copie 
(da Torino ne accreditavano 
570mila), La Stampa 413mila 
(contro le 687mila dichiarate dal 
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quotidiano dell'Awocato), La Re
pubblica 607mila (invece di 
S20mila). Se invece si esaminano 
le sole vendite del sabato, cioe 
quando e in distribuzione anche 
Lo Specchio, supplemento della 
f'ampa - sempre secondo via Sol
ferino - i dati sarebbero i seguen-
tl: Corriere 730mila, Stampa 
550mila, Repubblica 520mila. At-
tendiamo la versione di La Re
pubblica. 
•Chi», sdopcra bis. Questa volta i 
redattori di Chi hanno deciso di 
astenersi dal lavoro perche nono-
stante il loro sciopero per I'inte-
grativo Mondadori (il 17, 18 e 19 
aprile) I'azienda portera comun-
que il settimanale in edicola, an
che se 22 giornalisti su 30 sono ri-
masti a casa (In particolare I'inte-
ro comparto grafico) «Lo stesso 
direttore Silvana Giacobmi - affer-
ma il cdr - non ha negato di es-
sersi awalsa, per la confezione di 
una parte del giornale, di struttu-
re esterne alia redazione. Un fatto 
gravissimo che non ha precedenti 
nella storia della Mondadori. Una 
mancanza assoluta di rispetto 

della volonta espressa dalla stra-
grande maggioranza della reda
zione. In disprezzo anche alia re-
gola primaria del mestiere: i gior-
nali sono II prodotto del lavoro 
redazionale». Per il cdr, il corn-
portamento di Silvana Giacobini 
•colpisce la dignita di tutti i gioi-
nalistl della Mondadori e piu in 
generate della categoria» e la vi-
cenda di CA/va ad inasprire i rap-
porti fra i giornalisti deH'Arne e 
i'azienda. 
Giornalisti in sciopero, giornale in 
edicola. La redazione del Corriere 
di Viterbo ha proclamato per le 
giornate di ien e di oggi uno scio
pero per la salvaguardia - si legge 
in un comunicato stampa - della 
qualita del lavoro. II direttore del

la "Editonali quotidiani srl», Nino 
Botta ha perd deciso di far uscire 
lo stesso il giornale awalendosi 
del lavoro di tre redattori e due 
poligrafici messi a disposizione 
dall'editore, ma non appartenenti 
al corpo redazionale del Corriere 
di Viterbo. «La redazione del Cor
riere di Viterbo - precisa il comu
nicato - informa i cittadini che I'e-
dizione del 24 aprile non e stata 
redatta dai giornalisti viterbesi 
che da sette anni lavorano alia 
sua realizzazione II giornale e 
stato realizzato dal direttore e da 
due giornalisti importati» dalle re-
dazioni di altre testate collegate. 
Un tentativo di snaturare - con-
cludono i redattori in sciopero • 
una realta giornalislica che ormai 
pu6 vantare una tradizione im-
portante nella Tuscia», 
Eutanasla di «Ecco». "Forte preoc-
cupazione per "I'eutanasia" di Ec-
co> e stata espressa in una nota 
dall'assemblea dei giornalisti dell' 
Editoriale Magazines Sa, la socie
ta editrice che ha annunciato la 
chiusura del settimanale. «La 
morte (ampiamente annunciata) 

di questa testata - si legge nel co
municato - getta un'ombra in-
quietante sull'intera gestione e 
sulle strategie della casa editrice 
appena nata«, che oltre a Ecco 
pubblica anche Bella, Village, 
Pratica, Buona Cucina di Pratica, 
Benissimo, La mia boutique, 
Quattrozampe. Si tratta di un epi-
logo che «segna una sconfitta del
le strategie editonali della Res 
(che aveva create il concorrente 
del mondadonano Chi senza do-
tarlo delle forze redazionali ne-
cessarie) e del nuovo editore che 
ha acquistato la testata senza un 
piano di ri!ancio». 
Un menslle da miss. Dal 2 maggio 
arriva in edicola un nuovo perio-
dico Miss Italia magazine, edito 
da Gesport, particolarmente at-
tento agli awenimenti e ai perso-
naggi che hanno carattenzzzato e 
caratterizzano la manifestazione 
da cui il titolo. Resoconti, crona-
che delle selezioni, calendari, 
scheda di partecipazione. Ma 
non solo. Nelle 100 pagine previ-
ste, prezzo 6 00u lire, le giovani 
cui il mensile fa rifenmento (si 
punta su un pubblico dai 16 ai 25 
anni) ci saranno anche una serie 
di notizie di nioda, bellezza, fit
ness. Sulla prima copertina Anna 
Valle, la vincitrice dello scorso 
anno 

LUTTO NELLA LETTERATURA 

E morta a 96 anni 
Pamela Lyndon Travers, 
autrice di «Mary Poppins» 
• LONDRA Pamela Lyndon Tra
vers, la scrittrice che aveva creato il 
personaggio della magica e irre-
prensibile governante Mary Pop-
pins. e morta nella sua casa di Lon-
dra a 96 anni. II suo vera nome era 
Helen Lyndon Goff ed era nata a 
Maryborough, in Australia, da geni-
tori irlandesi. Nello pseudonimo 
aveva adottato il nome di battesimo 
del padre. Fin da ragazzina aveva 
cominciato a pubblicare poesie e 
articoli sui giornali australiani, te-
nendo per due anni una rubrica 
quotidiana di costume. Nel 1924 si 
Irasferi in Inghilterra e quindi a Du-
blino, dove il poeta William Butler 
Yeats la incoraggio a proseguire 
negli sforai letterari. Nel 1934 pub
blico Mary Popping, primo dei 
quattro romanzi dedicati al fanta-
stico personaggio reso indimenti-
cabile dall'interpretazione die ne 
diede Julie Andrews nei film di 

Walt Disney girato nel 1964 e, per 
la verita, non molto apprezzato 
dalla scrittrice. «Hanno sbagliato 
prospettiva - commentO Pamela 
Lyndon Travers allora - Non si 
tratta di zucchero e miele, ma di 
qualcosa da cui gli adulti posso-
no imparare» Al primo romanzo 
seguirono Mary Poppins comes 
back («!l ritorno di Mary Poppins», 
1935), Mary Poppins opens the 
door («Mary Poppins apre la por
ta", 1944) e iMaiy Poppins in the 
park («Mary Poppins al parco», 
1952) Altre opeie della scrittrice, 
che per un periodo ha vissuto 
con gli indiani Navajos negli Stati 
Uniti e ha studiato filosofia zen e 
buddismo, sono / go by sea, I go 
by land (1941) diario di una 
bambina di 11 anni durante la se-
conda guerra mondiale, e Friend 
Monkey, basato sul mito indiano 
di un dio-scimmia. 


