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ou potencializam a leitura da obra em
destaque. Existe, assim, um contexto
presidindo a constelação dos senti-
dos a serem captados pelo leitor. Esse
contexto — configurado nas propos-
tas das vanguardas européias e dos
cubistas franceses — é matéria tam-
bém minuciosamente explorada pela
autora.

Estamos, pois, diante de uma
obra que se recomenda por uma va-
riedade de relevantes razões, entre as
quais o mérito do desvelamento de
uma composição poética rara, prati-
camente inédita.

De interesse especial para os de-
votados às Artes e às Letras, o livro
de Maria Luiza Guarnieri Atik é digno
de figurar entre o que de melhor vem
sendo produzido no espaço universi-
tário.

Elisa Guimarães

Luciano Morbiato (ed.): Scarta-
faccio d’agricoltura. Manoscritto
di un contadino di Spiné di Oder-
zo (–) (Cultura popolare
veneta. Collana di studi e ricerche sul-
la cultura popolare veneta realizza-
ta su iniziativa della Regione Vene-
to. Nuova serie ). Fondazione Ci-
ni – Regione del Veneto – Neri Pozza
Editore, Vicenza, ,  pp.

Abbiamo davanti un’edizione critica
di un insieme di riflessioni sulle tecni-
che agricole. L’opera di un anonimo
contadino opitergino dell’inizio del-
l’Ottocento é ben inseribile nella ricca
trattatistica georgica. Il motivo di in-
teresse dalla parte del curatore Lucia-
no Morbiato é costituito dal caso che
un lettore ha prodotto il proprio testo.
Infatti, un contadino ha fatto un ma-
noscritto su richiesta di un padre se-

condo il quale (lui) “fosse abile e ca-
pace da formar un picciolo scritto a
utile alla agricoltura” — come leggia-
mo l’introduzione dell’anonimo. Il te-
sto—che é conservato nella Bibliote-
ca dell’Orto Botanico dell’Universitá
di Padova—scoperto dall’erudito ve-
neziano Emilio Teza nel  é divi-
so in  capitoli e ogni pagina del-
la trattazione rispecchia una devozio-
ne che ripercorre principalmente nei
primi  capitoli collegando l’agricol-
tura con l’opera della creazione divi-
na. Il racconto sacro della Bibbia sem-
bra un modello letterario per l’anoni-
mo sconosciuto, che é stato poi bat-
tezzato“Maso” dal Teza. Soprattutto
il Vecchio Testamento é presente dap-
pertutto nella trattazione. Il testo di
Maso ci informa sulle esperienze di
tutta una vita, sulla tecnica di coltiva-
zione della vite, del granoturco, sulla
vinificazione e sulla pratica di lavori
campestri in genere.

Il manoscritto é tenuto degno di
una edizione filologica dal comitato
scientifico della collana probabilmen-
te soprattutto per la sua preziositá dal
punto di vista linguistico. “Si tratta di
un bell’esempio di italiano popolare,
quanto si vuole rozzo e sgrammatica-
to, ma aderente agli argomenti svolti e
di grande efficacia. [. . .] Simili varianti
linguistiche dei semicolti sono da un
trentennio oggetto di un assidue ana-
lisi [. . .]”—troviamo nella premessa di
Manlio Cortelazzo. Luciano Morbia-
to, ricercatore in scienze letterarie e
tecniche dell’interpretazione, nel suo
saggio di  pagine rileva minuziosa-
mente le caratteristiche del testo due-
centenne, continuando e nello stesso
tempo analizzando il lavoro iniziato
dal Teza, ne raccoglie gli antecendenti
possibili e ne scopre le influenze for-
mali e inerenti nel contenuto. Per tro-
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vare le radici del genere il curatore ci
riconduce nel Veneto del XVI secolo
agli autori Tarello e Gallo, e all’emi-
liano Filippo Re docente di agricoltu-
ra, il cui “Dizionario ragionato di agri-
coltura . . . ” é uscito nel . Tra le
opere di divulgazione agricola il ma-
noscritto “si colloca [. . .] in un con-
testo differenziato di contributi siste-
matici o polemici, composti nello stile
accademico [. . .] o in quello favolisti-
co, sul modello della dissertazione o
del catechismo” — scrive il curatore.
Inoltre, nel saggio introduttivo cerca
di individuare gli abitanti, i nomi e i
luoghi di Oderzo, menzionati nel te-
sto e si sofferma ad analizzare il reper-
torio stilistico di Maso. Ci si appun-
ta l’interesse particolare sul linguag-
gio di Maso: il contadino opitergino
scrivendo si esprime in discorso ora-
le e “si originano in questo passaggio
le innumerevoli oscillazioni che ren-
dono disomogeneo il testo [. . .]. Si in-
contrano fenomeni tipici dei testi di
semicolti di aria settentrionale [. . .].” A
capire la cultura e la personalitá di Ma-
so commenta l’interpretazione positi-
vista del Teza e ci aggiunge la propria
degli ultimi anni del secolo ventesimo.

Tanto gli studiosi della vecchia
grafia e della dialettologia quanto gli
antropologi possono godere della ric-
chezza delle forme linguistiche e di
espressione culturale aprendo il libro
accuratamente redatto del Morbiato e
utilizzandolo da fonte di ulteriori ana-
lisi. Le  tavole di illustrazioni origi-
narie d’autore, un glossario con spie-
gazioni dei tratti dialettali, appendi-
ci e bibliografia rendono completo il
saggio del curatore e il testo di Maso.

Zsuzsanna Paál

Paul Richard Blum: Philosophie-
ren in der Renaissance. W. Kohl-
hammer, Stuttgart, ,  pp.

Although the book is a collection
of papers written for different occa-
sions, there is a central issue connect-
ing the various essays. They are cen-
tred on the problem of knowledge.
All sorts of knowledge imply a cer-
tain difference between the knower
and the known, which can never be
done away entirely. One way of se-
curing of knowledge was to estab-
lish criteria so evident as to under-
lie reliable knowledge. Such efforts re-
quired proper method and were ex-
posed to sceptical challenge. Another
way was to eliminate the difference it-
self, a procedure calling for a univer-
sal principle in which the distance be-
tween object and subject of knowl-
edge disappears.

The first paper (pp. –) lays
down the general theses, the most im-
portant of them being the subjectiv-
ity and autonomy of human thinking,
to be depicted in Cusanus. The sec-
ond (pp. –) discusses the con-
cept of humanism as a cultural model
of the Renaissance and its revival in
modern age. The third (pp. –)
offers a case study on the relation-
ship of humanism to philosophy in
Lorenzo Valla. Unlike the Neoplaton-
ists and the natural philosophers in
the late Renaissance, he did not look
for a true universal principle. Instead,
he preferred the analysis of linguis-
tic items and usage (p. ). A sepa-
rate study is given over to Francesco
Patrizi’s notion of history (pp. –
). The subject matter is most in-
teresting for two reasons. By the end
of the th century the study of his-
tory became an integral part of phi-


