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Enfoque y alcance
TEMPORÁNEA. Revista de Historia de la Arquitectura construye un foro internacional en el campo de la Historia 
de la Arquitectura. Colmando el vacío existente de publicaciones especializadas en esta materia en España, la revista 
tiene un marcado carácter internacional, que se traduce tanto en la participación activa de expertos internacionales 
en sus órganos como en las investigaciones que en ella se publican.

Se aborda la investigación en Historia de la Arquitectura desde cualquier disciplina, período cronológico y ámbito 
geográ!co, y promueve la diversidad y complejidad de la Historia como valores irrenunciables. Junto con esta 
aproximación transversal y plural, esta publicación periódica de!ende el carácter multiescalar de la arquitectura 
abarcando la historia del objeto construido, la ciudad y el territorio.

Se trata de una revista cientí!ca del sello Editorial de la Universidad de Sevilla EUS, que junto al equipo editorial 
de TEMPORÁNEA. Revista de Historia de la Arquitectura velará por la calidad, la transparencia y el rigor de la 
publicación. La revista va dirigida preferentemente a la comunidad cientí!ca y universitaria dedicada a la investigación 
en Historia de la Arquitectura y tendrá una periodicidad anual. 

Políticas de sección
atemporánea se trata de una sección principal que aparecerá en todos los números. Dicha sección se compone de 
artículos de libre temática acordes con el per!l de la revista.

contemporánea se trata de una sección complementaria que aparecerá en todos los números. Dicha sección recogerá 
escritos de menor entidad tales como reseñas de exposiciones, recensiones de libros, entrevistas y en general temas de 
actualidad para la historia de la arquitectura.

extemporánea se trata de una tercera sección que aparecerá de manera eventual en determinados números de la revista. 
Dicha sección será de temática monográ!ca y estará compuesta por artículos.

Proceso de evaluación por pares
Tras el cierre del período de Llamada a Artículos / Call for articles, el Comité de Dirección evaluará la adecuación de 
las propuestas presentadas tanto a la temática y objetivos de la revista como a las normas establecidas para la redacción 
de los artículos. A continuación se procederá a la selección, con la ayuda de los comités de Redacción y Cientí!co, 
de dos revisores/as de reconocido prestigio en la temática en cuestión para realizar una evaluación por el sistema de 
doble ciego. Los/as revisores/as realizarán sus consideraciones en base a los formularios de revisión en los formatos 
preestablecidos y en esta fase se garantizará el anonimato de autores/as y revisores/as. El artículo y los resultados de la 
evaluación por pares dobles ciegos se trasladarán al Comité de Redacción, que dictaminará, a la luz de los informes 
emitidos, qué trabajos serán publicados y, en su caso, cuáles precisarán de ser revisados y en qué términos. En caso de 
que los/as dos evaluadores/as aporten valoraciones opuestas, se procederá a solicitar una tercera evaluación.

Los resultados de la evaluación serán:

• Publicable: aceptado sin modi!caciones.

• Requiere revisión: publicable con modi!daciones menores y sin necesidad de una segunda evaluación.

• Reevaluable: publicación con modi!caciones mayores y precisa segunda evaluación.

• No publicable.

En el caso de que el artículo requiera modi!caciones el/la autor/a recibirá los informes de los/as revisores/as. Junto 
con la nueva versión del artículo el/la autor/a deberá enviar una contestación justi!cada a dichos informes dirigido 
al Comité de Redacción. La nueva versión identi!cará aquellas modi!caciones y será revisada por los/as mismos /as 
revisores/as.

TEMPORÁNEA. Revista de Historia de la Arquitectura publicará un número limitado de artículos por volumen y 
buscará el equilibrio entre las secciones, motivo por el cual, aunque un artículo sea aceptado o continúe en proceso 
de revisión, podrá quedar aplazado para ser publicado en un próximo número; en este caso, el/la autor/a podrá retirar 
el artículo o incluirlo en el banco de artículos de los próximos números.
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 Declaración ética sobre publicación y buenas prácticas
TEMPORÁNEA. Revista de Historia de la Arquitectura participa de la edición en acceso abierto que promueve la 
Universidad de Sevilla a través del portal informático de la Editorial Universidad de Sevilla, velando por la máxima 
difusión e impacto y por la transmisión del conocimiento cientí!co de calidad y riguroso. Se compromete así con la 
comunidad académica en garantizar la ética y calidad de los artículos publicados, tomando como referencia el Código 
de Conducta y Buenas Prácticas para editores de revistas cientí!cas que de!ne el Comité de Ética de Publicaciones 
(COPE).

Todas las partes implicadas en el proceso de edición se comprometen a conocer y acatar los principios de este código.

El Equipo Editorial se responsabiliza de la decisión de publicar o no en la revista los trabajos recibidos, atendiendo 
únicamente a razones cientí!cas y no a cualesquiera otras cuestiones que pudieran resultar discriminatorias para el/la 
autor/a. Mantendrá actualizadas las directrices sobre las responsabilidades de los/as autores/as y las características de 
los trabajos enviados a la revista, así como el sistema de arbitraje seguido para la selección de los artículos y los criterios 
de evaluación que deberán aplicar los/as evaluadores/as externos/as. Se compromete a publicar las correcciones, 
aclaraciones, retracciones y disculpas necesarias en el caso de que sea preciso y a no utilizar los artículos recibidos 
para los trabajos de investigación propios sin el consentimiento de los/as autores/as. Garantizará la con!dencialidad 
del proceso de evaluación: el anonimato de evaluadores/as y autores/as, el contenido que se evalúa, el informe 
emitido por los/as evaluadores/as y cualquier otra comunicación que se emita por los diferentes comités. Asimismo, 
mantendrá la máxima con!dencialidad ante posibles aclaraciones, reclamaciones o quejas que un/a autor/a desee 
enviar a los comités de la revista o a los/as evaluadores/as del artículo. Se velará por el respeto e integridad de los 
trabajos ya publicados, motivo por el que se será especialmente estricto con el plagio y los textos que se identi!quen 
como plagios o con contenido fraudulento, procediéndose a su eliminación de la revista o a su no publicación. La 
revista actuará en estos casos con la mayor celeridad que le sea posible.

Los/as autores/as se harán responsables del contenido de sus envíos, comprometiéndose a informar al Comité 
de Dirección de la revista en caso de que detecten un error relevante en uno de sus artículos publicados, para que 
se introduzcan las correcciones oportunas. Asimismo, garantizarán que el artículo y los materiales asociados sean 
originales y que no infrinjan los derechos de autor de terceros. En caso de coautoría, tendrán que justi!car que existe 
el consentimiento y consenso pleno de todos los/as autores/as afectados/as y que no ha sido presentado ni publicado 
con anterioridad por ninguno/a de ellos/as en otro medio de difusión.

Los/as evaluadores/as externos/as-revisores/as se comprometen a hacer una revisión objetiva, informada, crítica, 
constructiva, imparcial y respetuosa del artículo, basándose su aceptación o rechazo únicamente en cuestiones ligadas a 
la relevancia del trabajo, su originalidad, interés, cumplimiento de las normas de estilo y de contenido acordes con los 
criterios editoriales. Respetarán los plazos establecidos (comunicando su incumplimiento al Comité de Dirección con 
su!ciente antelación) y evitarán compartir, difundir o utilizar la información de los textos evaluados sin el permiso 
correspondiente de la dirección y de los/as autores/as.

TEMPORÁNEA. Revista de Historia de la Arquitectura mantiene siempre abierta la recepción de artículos de 
las temáticas de interés de la revista. Los artículos entran en el proceso editorial a medida que son recibidos. Los/as 
autores/as consultarán la fecha concreta en cada convocatoria especí!ca.

Los artículos enviados deben corresponder a las categorías universalmente aceptadas como producto de investigación, 
ser originales e inéditos y sus contenidos responder a criterios de precisión, claridad y rigor.

Directrices previas al envío

Todas las directices previas al envío vendrán descritas en el portal Web de la revista en el apartado que así lo indica. 
Para más facilidad podrá encontrarse siguiendo el siguiente enlace:

https://revistascienti!cas.us.es/index.php/TEMPORANEA/about/submissions#onlineSubmissions

Declaración de privacidad
Los nombres y las direcciones de correo electrónico introducidos en esta revista se usarán exclusivamente para los 
!nes establecidos en ella y no se proporcionarán a terceros o para su uso con otros !nes.
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Calidad editorial
La  Editorial  Universidad  de  Sevilla  cumple  los  criterios  establecidos  por  la  Comisión  Nacional  Evaluadora  
de  la  Actividad  Investigadora  para  que  lo  publicado  por  el  mismo  sea  reconocido  como  “de  impacto”  
(Ministerio  de  Ciencia  e  Innovación,  Resolución 18939 de 11 de noviembre de 2008 de la Presidencia de la 
CNEAI, Apéndice I, BOE nº 282, de 22.11.08). La Editorial Universidad de Sevilla forma parte de la U.N.E. (Unión 
de Editoriales Universitarias Españolas) ajustándose al sistema de control de calidad que garantiza el  prestigio e 
internacionalidad de sus publicaciones.
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I volti e la bibliografia di Teorie e storia dell’architettura 
di Manfredo Tafuri nelle edizioni italiane 

Las caras y la bibliografía de Teorías e historia de la arquitectura de Manfredo Tafuri 
en las ediciones italianas                                                                                        

The Faces and Bibliography of Manfredo Tafuri’s Teorie e storia dell’architettura in 
Italian Editions

Marco Capponi
Università Iuav di Venezia

CAPPONI, Marco. I volti e la bibliogra!a di Teorie e storia dell’architettura di Manfredo Tafuri nelle edizioni italiane. En: TEMPORÁNEA. Revista de 
Historia de la Arquitectura. 2022, n.º 3, pp. 42-91. e-ISSN: 2659-8426. ISSN: 2695-7736. https://dx.doi.org/10.12795/TEMPORANEA.2022.03.03

Riassunto:

Prendendo in esame un caso studio puntuale ma indicativo della vasta produzione storiogra!ca 
di Manfredo Tafuri (1935-1994), l’articolo vorrebbe o"rire una lettura alternativa, per quanto 
parziale, del contraddittorio rapporto che lo storico dell’architettura di origini romane ha avuto 
con l’architettura e gli architetti a lui contemporanei, spesso interpretato estremizzando elementi 
di continuità o di rottura, o collocando su piani equiparabili e alternativi critica dell’ideologia 
e !lologia. Il problema verrà indagato a partire da nuove fonti attraverso la modi!ca del volto, 
cioè della copertina del libro più noto e tradotto di Tafuri, Teorie e storia dell’architettura (1968), 
la cui immagine iniziale, tratta da un disegno di Franco Purini e Laura Thermes e sostituita nel 
1986 con un disegno di Baldassarre Peruzzi, era forse stata, stando a una recente testimonianza 
di Purini, il frutto di un malinteso tra l’autore e il gra!co. Le indagini svolte consentono di 
assumere questo libro alla stregua di un ‘progetto’ al quale lo storico ha lavorato per tutta la 
vita. Perché dunque tenere così a lungo un’immagine ‘sbagliata’? Il contributo si conclude con 
un’appendice con la bibliogra!a della prima edizione di Teorie e storia e le modi!che apportate 
nelle riedizioni italiane !no al 1986, o"rendosi come strumento di lavoro per ulteriori indagini.

Parole chiave: Manfredo Tafuri; Teorie e Storia; Laterza; Storia dell’Architettura.
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Abstract:

By examining a speci!c case study but indicative of the historiographic production of Manfredo 
Tafuri (1935-1994), the article would like to o"er an alternative, albeit partial, reading of the 
contradictory relationship that the Roman-born historian of architecture had with contemporary 
architects and architecture, often interpreted by taking elements of continuity or rupture to 
extremes, or by placing criticism of ideology and philology on comparable and alternative levels. 
The problem will be investigated with new sources through the modi!cation of the face, i.e. the 
cover of Tafuri’s best-known and most translated book, Teorie e storia dell’architettura (1968), whose 
initial image, taken from a drawing by Franco Purini and Laura Thermes and replaced in 1986 
with a drawing by Baldassarre Peruzzi, was perhaps, according to a recent testimony by Purini, 
the result of a misunderstanding between the author and the graphic artist. The investigations 
carried out make it possible to consider this book as a ‘project’ on which the historian worked all 
his life. Why, then, keep a ‘wrong’ image for so long? A !nal appendix containing a bibliography 
of the !rst edition of Teorie e storia and the modi!cations made in the Italian editions up to 1986 
is o"ered as a working tool for further investigation.

Keywords: Manfredo Tafuri; Theories and History; Laterza; Architectural History.

Resumen:

A través del examen de un caso concreto, pero indicativo de la vasta producción historiográ!ca 
de Manfredo Tafuri (1935-1994), el artículo quiere ofrecer una lectura alternativa, aunque 
parcial, de la contradictoria relación que el historiador de la arquitectura de origen romano 
mantuvo con la arquitectura y los arquitectos de su tiempo, a menudo interpretada exagerando 
elementos de continuidad o de ruptura, o situando la crítica de la ideología y la !lología en 
niveles comparables y alternativos. El problema se investigará a partir de nuevas fuentes a través 
de la modi!cación de la cara, es decir, la portada del libro más conocido y traducido de Tafuri, 
Teorie e storia dell’architettura (1968), cuya imagen inicial, tomada de un dibujo de Franco Purini 
y Laura Thermes y sustituida en 1986 por un dibujo de Baldassarre Peruzzi, fue quizá, según un 
reciente testimonio de Purini, el resultado de un malentendido entre el autor y el artista grá!co. 
Las investigaciones realizadas permiten considerar este libro como un ‘proyecto’ en el que el 
historiador trabajó toda su vida. ¿Por qué, entonces, mantener una imagen “equivocada” durante 
tanto tiempo? La contribución concluye con un apéndice que contiene una bibliografía de la 
primera edición de Teorie e storia y las modi!caciones introducidas en las ediciones italianas hasta 
1986, como herramienta para posteriores investigaciones.

Palabras Clave:  Manfredo Tafuri; Teorías e Historia; Laterza; Historia de la Arquitectura.
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Continuità e discontinuità

Nel 1992 Manfredo Tafuri 
(1935-1994) scriveva:

«continuità e discontinuità, nelle ricostruzioni 
storiografiche, non costituiscono ipotesi di 
lavoro alternative […]. Esse, al contrario, 
possono convivere, come parametri adatti 
a dar conto di fenomeni diversi, emergenti 
grazie al punto di vista – auspicabilmente 
mobile – dell’interprete»1. 

Immergendosi nella vasta letteratura che 
periodicamente si è cimentata con la 
ultratrentennale attività scienti!ca dello 
storico dell’architettura di origini romane, 
senza dubbio tra i più incisivi sulla cultura 
architettonica del secondo Novecento e 
sulle sorti stesse della disciplina, si nota come 
questo schema interpretativo, teso a rilevare 
segnali di continuità e di discontinuità, 
si sia talvolta irrigidito nei suoi opposti. 
Nella letteratura anglosassone, e non solo, 
sussisteva non soltanto la convinzione che 
fossero esistiti ‘due Tafuri’, e cioè che a 
partire dagli anni Ottanta del Novecento 

Questo lavoro è stato iniziato col sostegno di una borsa di studio post-dottorato su “L’attività didattica di Manfredo Tafuri” e del responsabile scienti!co 
prof. Fulvio Lenzo dell’Università Iuav di Venezia, ed è proseguito grazie a un assegno di ricerca presso il Dipartimento di Culture del Progetto, 
Infrastruttura di Ricerca IR.IDE-laboratorio PRIDE dell’Università Iuav di Venezia sui primi anni d’insegnamento di Manfredo Tafuri all’IUAV e 
l’operaismo, del quale sono responsabili scienti!che le prof.sse Laura Fregolent e Margherita Vanore. Sono inoltre grato al personale della biblioteca di 
Ateneo per l’aiuto nella veri!ca delle voci bibliogra!che in appendice.
1 TAFURI, Manfredo. Ricerca del Rinascimento. Principi, città, architetti. Torino: Einaudi, 1992, p. 14. 
2 DE SOLÀ-MORALES, Ignasi. Beyond the Radical Critique. Manfredo Tafuri and Contemporary Architecture. In: ANY. Architecture New York. 2000, 
num. 25-26, p. 56.
3 HAYS, K. Michael. Prefazione in in: TAFURI, Manfredo. Interpreting the Renaissance: Princes, Cities, Architects. SHERER, Daniel (trad.). New Haven; 
London: Yale University Press, 2006, pp. XI-XIII; CIUCCI, Giorgio. Gli anni della formazione = The formative years. In: Casabella. 1995, voll. 619-620, 
pp. 12-25. Si leggano inoltre i recenti: TAFURI, Manfredo et al. Tafuri en Argentina. Santiago: Ediciones ARQ, 2019, nel quale gli autori, un gruppo di 
ex allievi di Tafuri e di giovani storici, si interrogano sulle ragioni del viaggio dello storico italiano in Argentina nel 1981; e: PÉREZ ESCOLANO, 
Víctor; PLAZA, Carlos (coords.). Manfredo Tafuri: desde España. 2 voll. Granada: Patronato de la Alhambra y el Generalife, Junta de Andalucía, 2020, 
in cui si cerca di mettere a fuoco, in un lavoro corale, i motivi e gli sviluppi del reciproco interesse tra Tafuri, la Spagna e le regioni di lingua spagnola.
4 SAGGIO, Antonino. Recensione di Il progetto storico di Manfredo Tafuri = The historical project of Manfredo Tafuri, a cura di Vittorio Gregotti. Casabella. 1995, 
voll. 619-620. In: DOMUS. 1995, num. 773, pp. 103-104.

Tafuri si fosse ritirato da un impegno nel 
presente per rifugiarsi esclusivamente nello 
studio dell’architettura della prima età 
moderna, ma che la sua ultima produzione 
scienti!ca potesse addirittura far dubitare 
che fosse mai stato realmente interessato alla 
cultura architettonica a lui contemporanea. 
Dietro alla domanda «Was Manfredo Tafuri 
interested in contemporary architecture?»2, 
con cui Ignasi de Solà-Morales esordisce nel 
numero monogra!co della rivista ANY da 
lui curato e dedicato allo storico italiano, si 
intravede proprio questo paradosso. Sebbene 
le traduzioni, per circostanze e qualità, 
abbiano senz’altro avuto un ruolo centrale 
nel determinare o indirizzare la ricezione di 
Tafuri all’estero3, va notato come anche in 
Italia si ritenesse che, eleggendo l’architettura 
del Quattro-Cinquecento a proprio 
principale argomento di studio, Tafuri avesse 
abbandonato una storia impegnata per 
ripiegare su un’erudizione chiusa in sé stessa4.

Allo stesso tempo, e principalmente nella 
critica italiana, in passato è prevalsa l’idea di 
un Tafuri coerente con sé stesso per tutta la 
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vita. Ad esempio, secondo quanto suggerito 
nel 1995 da Alberto Asor Rosa e in seguito 
ripreso e articolato da Carla Keyvanian, 
tra la critica dell’ideologia degli anni 
Settanta e la !lologia ricercata nel decennio 
successivo non vi sarebbero contraddizioni 
o discontinuità. Al contrario, stando ad Asor 
Rosa «la ‘critica dell’ideologia’ precede e 
determina la scoperta della ‘!lologia’, la 
rende non solo possibile ma necessaria»5, in 
quanto il ‘disincanto’ e, per quanto possibile, 
‘l’obbiettività’ raggiunti attraverso la critica 
dell’ideologia architettonica avevano reso 
in qualche modo indispensabile, anche in 
campo storiogra!co, fondarsi e ripartire 
dalla ‘certezza del dato’. Keyvanian sostiene 
quindi che, dopo lo studio critico di Michel 
Foucault, l’approdo di Tafuri alla microstoria 
non rappresenti che l’adozione di una tattica 
diversa per raggiungere il medesimo scopo, 
quello cioè di continuare a fare una storia 
impegnata nonostante la consapevolezza di 
non poter raggiungere che una conoscenza 
frammentaria della realtà6. Marco Biraghi 
si basa invece sui principali scritti 
programmatici di Tafuri della seconda metà 
degli anni Settanta e sulla sua costruzione 
storiogra!ca della vicenda architettonica 

5 ASOR ROSA, Alberto. Critica dell’ideologia ed esercizio storico = Critique of ideology and historical practice. In: Casabella. 1995, voll. 619-620, 
p. 32.
6 KEYVANIAN, Carla. Manfredo Tafuri: from the Critique of Ideology to Microhistories. In: Design Issues. 2000, vol. 16, num. 1, pp. 3-7.
7 BIRAGHI, Marco. Progetto di crisi. Manfredo Tafuri e l’architettura contemporanea. Milano: Christian Marinotti Edizioni, 2005, p. 6.
8 MORRESI, Manuela M. Il Rinascimento di Tafuri. In: DI MARINO, Orlando (a cura di). Manfredo Tafuri. Oltre la storia. Napoli: Clean, 2009, p. 34.
9 Ivi, pp. 30-31.
10 TAFURI, Manfredo. Teorie e storia dell’architettura. Bari: Editori Laterza, 1968, p. 200.
11 TAFURI, Manfredo. Rinascimento. In: Dizionario enciclopedico di architettura e urbanistica. Vol. 5. Roma: Istituto editoriale romano, 1969, pp. 173-232.

contemporanea per rilevare la coerenza a 
fondamento del progetto storico tafuriano7. 

Secondo Manuela Morresi, in!ne, non vi 
sarebbe stata «nel pensiero di Tafuri, una 
precedenza della ‘critica dell’ideologia 
architettonica’ rispetto alla !lologia […] 
quanto piuttosto una costante compresenza 
di queste due polarità, che nell’intera 
sua opera si presentano strettamente 
interdipendenti»8. A fondamento della tesi 
viene addotta innanzitutto la peculiare 
visione storiogra!ca che Tafuri avrebbe 
avuto dell’architettura moderna. Secondo 
Morresi, infatti, già nel 1966 Tafuri 
individuava nell’Umanesimo l’inizio 
dell’intero ciclo dell’architettura moderna, 
una lettura critica fondata proprio sul tipo di 
rapporto instauratosi, sin dall’opera di Filippo 
Brunelleschi, tra l’attività progettuale e un 
uso strumentale della storia come ‘parametro 
di controllo’ del progetto9. L’identi!cazione 
tra critica e storia già postulata da Tafuri 
nel 196810 consente in!ne di sostenere la 
precoce compresenza delle due polarità già 
individuate, portando sullo stesso piano la 
prima e la seconda edizione (1970) di Teorie e 
storia, nonché la voce «Rinascimento», scritta 
per il Dizionario Enciclopedico di Architettura e 
Urbanistica e pubblicata nel 196911, con la sua 
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ripubblicazione per i tipi della casa editrice 
Laterza alla !ne dello stesso anno12. In 
conclusione, secondo Morresi non vi sarebbe 
«alcuna linea di demarcazione che separi il 
Tafuri studioso della contemporaneità dal 
Tafuri studioso del Rinascimento, né alcuna 
contrapposizione»13. Pur condividendone le 
conclusioni, ci sembra però che, per metodo e 
presupposti, la ‘terza via’ proposta come sintesi 
da Morresi porti al rischio di rappresentare 
un Tafuri sempre uguale a sé stesso. 

Una storicizzazione fondata su un maggior 
numero di elementi, di natura biogra!ca e 
contestuale, politica e disciplinare, che nei 
lavori di Daniel Sherer e Andrew Leach si 
trasforma in una moltiplicazione degli inizi14 
e rispetto alla quale Jorge Francisco Liernur 
ha recentemente o"erto una narrazione 
alternativa e, a nostro parere, persuasiva15, 
fanno apparire per certi aspetti arti!ciosa una 
lettura a posteriori in termini di continuità 
e discontinuità.

12 TAFURI, Manfredo. L’architettura dell’Umanesimo. Bari: Editori Laterza, 1969.
13 MORRESI, Manuela M. Il Rinascimento di Tafuri. Op. cit. (n. 8), p. 44.
14 Denso di spunti, molti dei quali da mettere a punto: SHERER, Daniel. Tafuri’s Renaissance: Architecture, Representation, Transgression. In: 
Assemblage. 1995, num. 28, p. 37. Il volume: LEACH, Andrew. Manfredo Tafuri. Choosing History. Ghent: A&S/books, 2007, rimane un riferimento per la 
duplice articolazione, l’uso di materiali editi e didattici e gli apparati !nali. 
15 LIERNUR, Jorge F. Para entender la mirada de Tafuri sobre la arquitectura en América Latina. Un estudio de sus posiciones en torno al paradigma 
centro-periferia. In: TAFURI, Manfredo et al. Tafuri en Argentina. Op. cit. (n. 3), pp. 148-173; LIERNUR, Jorge F. Posiciones controversiales: la tensión 
centro-periferia en la obra de Manfredo Tafuri. In: PÉREZ ESCOLANO, Víctor; PLAZA, Carlos (coords.). Manfredo Tafuri: desde España. Op. cit. (n. 
3). vol. 1, pp. 185-186.
16 TAFURI, Manfredo. Teorie e storia dell’architettura. Bari, Editori Laterza, 19702 [1968]. LEACH, Andrew. Manfredo Tafuri. Choosing History. Op. cit. (n. 
14), pp. 43-51; CAPPONI, Marco. Back to the Sources. Manfredo Tafuri’s Teorie e storia dell’architettura (1968) between Project and Work in Progress. 
In: Histories of Postwar Architecture. 2020, vol. IV, num. 7, pp. 35-74.
17 CAPPONI, Marco. Back to the Sources. Op. cit. (n. 16), pp. 37-45. Il nuovo contesto universitario veneziano sembra avere ripercussioni anche 
sull’insegnamento della storia in rapporto alle altre discipline. Per una traccia, in corso di approfondimento: CAPPONI, Marco. Build by writing. 
Manfredo Tafuri from I miti della ragione to Teorie e storia. In: GUERRERO, Salvador; MEDINA WARMBURG, Joaquín (eds.). Built and Thought. 
European and Transatlantic Correspondence in the Historiography of Architecture. Proceedings of the 3rd AhAU International Congress. Madrid, 1-3 June 
2022. Paterna-Valencia: 2022, p. 329. 
18 CAPPONI, Marco. Build by writing. Op. cit. (n. 17), pp. 319-321.

Una sintesi dei dati a nostra disposizione 
porterebbe addirittura a rovesciare quanto 
detto !nora per sostenere una precedenza 
– in termini temporali – di una storia con 
approccio ‘!lologico’, rispetto a una storia 
come critica dell’ideologia architettonica. 
Quest’ultima, infatti, è il nuovo compito che 
Tafuri assegna alla storia a partire dal 1968-
1969, dopo il suo arrivo, cioè, presso l’Istituto 
Universitario di Architettura di Venezia e le 
prime frequentazioni del gruppo ideatore 
della rivista Contropiano. Materiali marxisti16.

Un’indagine !lologica svolta su Teorie e storia 
dell’architettura ha mostrato la consistenza 
delle modi!che apportate da Tafuri in 
vista della seconda edizione italiana del 
libro nel 197017, come anche il tentativo di 
ricontestualizzare la voce sul Rinascimento 
in occasione della sua ripubblicazione 
in volume18. Il fatto che già nella prima 
edizione di Teorie e storia Tafuri identi!chi 
critica e storia – molto tempo prima, 
dunque, della ben nota intervista rilasciata 
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nel 1986 a Richard Ingersoll, ripubblicata 
nel 1995 da Casabella19 e in genere 
considerata come elemento corroborante la 
‘svolta’ !lologica degli anni Ottanta – non 
consente dunque di equiparare una storia 
in termini !lologici a una critica già intesa 
come critica dell’ideologia20. Il compito 
della storia è sì quello di recuperare le 
«originarie funzioni e le originarie ideologie 
che nel tempo de!niscono e delimitano il 
ruolo e il signi!cato dell’architettura»21 pur 
basandosi su «parametri che vengono de!niti 
dalle scelte critiche dello storico»22,  ma la 
!lologia di cui Tafuri e"ettivamente parla 
in Teorie e storia sembra a tratti confondersi 
e identi!carsi con la storia della critica23, 
benché egli stesso avesse già dato prova di 
saggi !lologici24. 

Anche la narrazione storiogra!ca 
dell’architettura moderna di Tafuri non 
risulta a"atto così statica, né monolitica. 

19 TAFURI, Manfredo. Non c’è critica, solo storia. Richard Ingersoll intervista Manfredo Tafuri = There is no criticism, only history. Richard Ingersoll 
interviews Manfredo Tafuri. In: Casabella. 1995, voll. 619-620, pp. 96-99.
20 MORRESI, Manuela M. Il Rinascimento di Tafuri. Op. cit. (n. 8), pp. 34-35.
21 TAFURI, Manfredo. Teorie e storia. Op. cit. (n. 10), p. 263.
22 Ivi, pp. 250-251.
23 Ivi, pp. 248-249.
24 TAFURI, Manfredo. Borromini in Palazzo Carpegna. Documenti inediti e ipotesi critiche. In: Quaderni dell’Istituto di Storia dell’Architettura. 1967, 
num. 79-84, pp. 85-107; TAFURI, Manfredo. Inediti borrominiani. In: Palatino. Rivista mensile di arte, letteratura e cultura varia. 1967, num. 3, pp. 255-262.
25 CAPPONI, Marco. Back to the Sources. Op. cit. (n. 16), pp. 49-52; CAPPONI, Marco. Build by writing. Op. cit. (n. 17), pp. 321-323. Sulle espe-
rienze degli anni 1966-67 si legga: LEACH, Andrew. Manfredo Tafuri. Choosing History. Op. cit. (n. 14), pp. 39-40, pp. 227-240. Sono tuttavia ancora da 
veri!care i fondamenti teorici della concezione storica di Tafuri.
26 Si vedano i contributi in: SALERNO, Luigi; SPEZZAFERRO, Luigi; TAFURI, Manfredo. Via Giulia: una utopia urbanistica del ‘500. Roma: Staderi-
ni, 1973; BONELLI, Renato; BRUSCHI, Arnaldo; MALTESE, Corrado; TAFURI, Manfredo. Scritti rinascimentali di architettura. Milano: Il Poli!lo, 1978; 
TAFURI, Manfredo. Discordant Harmony from Alberti to Zuccari. In: Architectural Design. 1979, vol. 49, num. 5-6, pp. 36-44. Su quest’ultimo articolo 
si sono giustamente già so"ermati: SHERER, Daniel. Tafuri’s Renaissance. Op. cit. (n. 14), pp. 36-37; LEACH, Andrew. Manfredo Tafuri. Choosing History. 
Op. cit. (n. 14), pp. 89-90.
27 TAFURI, Manfredo. Le strutture del linguaggio nella storia dell’architettura moderna. In: CANELLA, Guido et al. Teoria della progettazione architet-
tonica. Bari: Dedalo libri, 1968, pp. 13-30; CAPPONI, Marco. Back to the Sources. Op. cit. (n. 16), pp. 46-47.

Essa subisce infatti una prima revisione tra 
il 1967 e il 196825; mentre tra il 1976 e il 
1981, attraverso un ritorno alla trattatistica 
architettonica e un esercizio !lologico 
collettivo su un ampio ventaglio di fonti 
quattro-cinquecentesche26, si impone una 
veri!ca più circostanziata dei parametri 
posti nel 1966 a fondamento della 
propria narrazione27.

La posta in gioco appare chiara nel corso 
accademico del 1980-1981, centrato 
sull’incisore e architetto di origini veneziane 
Giovanni Battista Piranesi. Il corso sembra 
infatti reggersi su una contraddizione, ben 
dissimulata dal modo in cui, sin dalla lezione 
introduttiva, le ipotesi iniziali vengono 
costruite per dimostrare la tesi di fondo: 
quella di individuare in Piranesi l’architetto 
che ha posto in crisi la struttura stessa del 
sistema architettonico ‘classico’, fondata su 
signi!cati e gerarchie intoccabili in quanto 
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legate, attraverso un analogismo armonico, 
a un referente perfetto28. La tesi sembra 
sì reggersi su una premessa dalle solide 
basi !lologiche, ma essa viene costruita 
mettendo a confronto contesti e teorie 
architettoniche tanto diversi quanto lontani 
nel tempo e nello spazio – come la corte 
di Federico da Montefeltro a Urbino e la 
Venezia di metà Cinquecento – da apparire 
essenzialmente funzionale alla costruzione 
di uno – e crediamo, in realtà, il principale 
– dei protagonisti in campo, la struttura del 
‘classico’ per l’appunto, al quale contrapporre 
un Piranesi ‘anticlassico’ che, letto quasi 
esclusivamente in termini strutturalistici, 
linguistici e spaziali29, mostrerebbe la 
rottura evidente «dei segni architettonici 
dai loro signi!cati» e la «impossibilità di 
una de!nizione univoca del linguaggio», 
approdando a un’architettura come «segno e 
costruzione arbitraria»30. 

A uno sguardo ancora preliminare, quindi, 
i concetti !n qui utilizzati risultano essi 
stessi oggetto di continue ride!nizioni da 
parte dell’autore e tendono a depositarsi in 

28 Università Iuav di Venezia. Biblioteca di ateneo. Archivio Tafuri, IUAVA053a, IUAVA053b (TAFURI, Manfredo. Corso su Giovan Battista Piranesi 
(1720-1778), anno accademico 1980-1981. Lezione introduttiva). Ringrazio Massimo Bulgarelli per aver attirato la mia attenzione su questa lezione 
condividendone la registrazione nell’ambito del curriculum di Storia dell’architettura e dell’urbanistica della Scuola di Dottorato Iuav. In merito si 
legga: BULGARELLI, Massimo. Tafuri e Giulio Romano. In: PÉREZ ESCOLANO, Víctor; PLAZA, Carlos (coords.). Manfredo Tafuri: desde España. 
Op. cit. (n. 3). vol. 1, p. 251.
29 TAFURI, Manfredo. La sfera e il labirinto. Avanguardie e architettura da Piranesi agli anni ’70. Torino: Einaudi, 1980, pp. 46-55. LEACH, Andrew. Manfredo 
Tafuri. Choosing History. Op. cit. (n. 14), pp. 67-69.
30 Citazioni da: TAFURI, Manfredo. La sfera e il labirinto. Op. cit. (n. 29), pp. 52, 74. Piranesi provocherebbe, cioè, la crisi de!nitiva del «linguaggio 
in quanto norma di azione sul mondo» attraverso un vasto campo di «eccezioni» (citazioni da: Ivi, pp. 47-48, corsivi dell’Autore). Questa dialettica tra 
‘norma’ e ‘eccezione’ sarà in!ne rifondata in: TAFURI, Manfredo. Ricerca del Rinascimento. Op. cit. (n. 1), pp. 3-32. 
31 Tomás Llorens ha de!nito gli scritti di Tafuri, a partire da Teorie e storia, dei «palinsesti», dove «the successive and often contradictory discourses of 
a crisis are superimposed rather then fused»: LLORENS, Tomás. Manfredo Tafuri: Neo-Avant-Garde and History. In: Architectural Design. 1981, num. 
6-7, p. 85.
32 TAFURI, Manfredo. I mercati della cultura = The Culture Markets. In: Casabella. 1995, voll. 619-620. Op. cit. (n. 3), p. 37; TAFURI, Manfredo. 
Ricerca del Rinascimento. Op. cit. (n. 1), p. XXII, n. 8.

modo strati!cato nei suoi scritti31. Piuttosto 
che proporre altre sintesi, vorremmo tornare 
alla duplice natura di Teorie e storia per 
dimostrare come continuità e discontinuità 
possano coesistere e dare conto di fenomeni 
diversi. Teorie e storia sembra infatti oscillare 
tra ‘progetto’ e ‘work in progress’, risultato di 
un’azione continua dell’autore che interessa 
non soltanto il testo, ma anche la copertina. 

In questa occasione, non ci si vorrebbe 
addentrare nei contenuti, quanto prendere 
in esame i ‘volti’, ossia la sostituzione che 
ha interessato la copertina come parte 
integrante del libro, e le modi!che apportate 
alla bibliogra!a in occasione delle riedizioni 
italiane. Senza tuttavia dimenticare come 
tutto ciò non faccia che confermare 
l’impianto generale del ‘progetto’ alla base 
del libro, nella cui attualità e validità Tafuri 
avrebbe creduto !no alla !ne dei suoi 
giorni32, tanto da autorizzarne una traduzione 
in giapponese nel 1985 e un’ultima ristampa 
in italiano nel 1988.
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1986: la ‘polemica selezione’

Pubblicato per la prima volta nel 1968 nella 
Biblioteca di cultura moderna della Laterza, 
solo in Italia Teorie e storia dell’architettura 
di Tafuri ha avuto, per i tipi della stessa 
casa editrice, altre quattro riedizioni (1970, 
1973, 1976, 1980) nella medesima collana 
e una nuova edizione (1986), alla quale è 
seguita una ristampa (1988), nella Biblioteca 
Universale. Alla struttura iniziale del libro – 
costituito da un’introduzione, sei capitoli, 
un’appendice di illustrazioni e un indice 
dei nomi – nel tempo l’autore ha aggiunto 
una prima (1970) e una seconda avvertenza 
(1976). Entrambe le avvertenze sono ancora 
presenti nell’edizione del 1980, mentre a 
partire dal 1986 sarebbe rimasta soltanto 
quella alla quarta edizione del 1976. In!ne, 
dalla prima alla quinta edizione del 1980 
il libro ha avuto in copertina un ridisegno 
tratto da un progetto accademico di Franco 
Purini e Laura Thermes del 1966-67 per la 
ristrutturazione dei Lungotevere a Roma 
(!g. 1)33. Per le riedizioni del 1986 e 1988 
nella collana Biblioteca Universale Laterza 
l’immagine viene però sostituita con una 
tavola a colori tratta da uno studio di facciata 
di Baldassarre Peruzzi, ovvero il medesimo 
disegno che risalta sulla copertina del 
catalogo dei disegni di Peruzzi dato alle 
stampe da Heinrich Wurm nel 1984, sulla 
scorta delle iniziative in occasione del quinto 

33 PURINI, Franco. Luogo e progetto. Roma: Magma, 1976, pp. 43-46.
34 WURM, Heinrich. Baldassare Peruzzi: Architekturzeichnungen. Tafelband. Tubingen: E. Wasmuth, 1984, pp. XXVII, 359.
35 Per un quadro, ad oggi il più completo, sull’attività didattica di Manfredo Tafuri presso l’IUAV: http://www.iuav.it/Ateneo1/eventi-del/PROGET-
TO-T/LEZIONI/ (consultato il: 22 aprile 2022).

centenario della nascita dell’architetto di 
origini senesi (1482), e nel quale viene 
classi!cato tra gli studi risalenti agli ultimi 
anni di attività dell’architetto, senza ipotesi 
di destinazione o genesi (!g. 2)34.

La modi!ca sembra rispecchiare il progressivo 
tragitto didattico e scienti!co compiuto 
da Tafuri negli anni precedenti. Dall’anno 
accademico 1976-1977, infatti, dopo il 
corso dedicato a «Il grattacielo e la struttura 
della città terziaria in America e in Europa» 
col quale era giunto !no alla più stretta 
attualità (1850-1975), Tafuri aveva iniziato a 
sondare, con a"ondi più o meno circoscritti, 
i momenti di crisi del ‘suo’ universo 
umanistico, determinanti per gli inizi della 
condizione contemporanea. Dal 1981-1982 
Tafuri avrebbe quindi dedicato i propri 
corsi universitari a indagini sistematiche 
sull’architettura del Quattro-Cinquecento, 
per giungere nel 1989-1990 a strutturare 
un corso proprio su Francesco di Giorgio 
Martini e il suo allievo, Peruzzi35. Ma il fatto 
che nel 1986 Tafuri riproponga Teorie e storia 
senza alcuna modi!ca a eccezione della 
copertina, cosa ci può dire sul suo rapporto 
con la contemporaneità? 

La copertina di Teorie e storia ha attirato 
l’attenzione degli studiosi dopo una recente 
testimonianza di Purini. Riferendosi a un 
colloquio avuto con Tafuri «qualche tempo 

Figura 1. Copertina di TAFURI, Manfredo. Teorie e storia 
dell’architettura. Bari: Editori Laterza, 1968.
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dopo»36 la pubblicazione del libro, Purini ha 
infatti a"ermato che la prima immagine di 
copertina era stata il frutto di un equivoco col 
gra!co della casa editrice, il quale, parlando 
al telefono con l’autore, aveva confuso 
un’incisione di Piranesi con il progetto dei 
giovani architetti romani. 

La copertina di un libro è spesso il frutto 
di precise linee o indicazioni gra!che e 
editoriali da parte della casa editrice, e 
sarebbe pertanto sbagliato, in linea generale, 
attribuirla esclusivamente all’autore. Benché 
annoverasse già titoli importanti nel proprio 
catalogo, come la Storia dell’architettura 
moderna di Leonardo Benevolo (1960)37, 
dalla corrispondenza tra Tafuri e la Laterza 
emerge tuttavia una casa editrice di 
dimensioni ancora ridotte, ma interessata a 
procacciarsi nuovi autori e a stabilire seri 
rapporti di collaborazione. Nel nostro caso, 
il direttore Vito Laterza in prima persona si 
interessa ripetutamente del lavoro di Tafuri, 
incontrandolo a Roma più volte. Non è dato 
sapere cosa si siano detti di persona in merito 
alla copertina, ma dal carteggio con l’editore 
sappiamo che Tafuri ha avuto modo di 
proporre e discutere dell’immagine, nonché 
di visionarla e correggerne il risultato gra!co 
prima che andasse in stampa.

36 PURINI, Franco. Un’amicizia asimmetrica. In: CARPENZANO, Orazio (a cura di). Lo storico scellerato. Scritti su Manfredo Tafuri. Macerata: Quo-
dlibet, 2019, p. 47.
37 BENEVOLO, Leonardo. Storia dell’architettura moderna. 2 voll. Bari: Editori Laterza, 1960. 
38 Si leggano la lettera di Manfredo Tafuri a Vito Laterza del 16 gennaio 1968 e la risposta di Vito Laterza in data 22 gennaio 1968, pubblicate in: 
CAPPONI, Marco. Back to the Sources. Op. cit. (n. 16), pp. 62-64. 
39 TAFURI, Manfredo. Lettera a Vito Laterza. 7 maggio 1968, pubblicata in: Ivi, pp. 67-68.
40 TAFURI, Manfredo. Lettera a Franco Buono. 7 ottobre 1969, pubblicata in: Ivi, p. 69.
41 TAFURI, Manfredo. Teorie e storia. Op. cit. (n. 10), !g. XLV. 

Nel gennaio 1968, mentre sta sistemando 
il materiale illustrativo, assieme alle note 
relative al quarto capitolo Tafuri invia infatti 
all’editore una possibile foto per la copertina 
del libro. Il gra!co Mimmo Castellano la 
impagina già entro il 22 gennaio 196838 e 
molto tempo dopo, nei primi giorni del 
maggio seguente, in merito alla copertina 
Tafuri scrive all’editore: «ho visto la copertina 
del libro che è senz’altro brutta. Ritengo 
ci siano solo due soluzioni: o mantenere il 
disegno originale usato !nora, ma senza la 
sovrapposizione (e forse l’e"etto non sarebbe 
poi tanto male) oppure usare il disegno di 
Piranesi visto insieme a Roma. Lascio a 
Lei la scelta»39. Per la seconda edizione del 
libro, invece, Tafuri si sarebbe preoccupato 
di modi!care soltanto il colore del disegno, 
modi!candolo in seppia40. 

Il carteggio non consente di escludere che 
il gra!co avesse fatto davvero confusione 
tra il disegno di Purini e Thermes, con 
cui si chiude l’appendice delle illustrazioni 
relative al primo capitolo41, e una delle 
tavole piranesiane precedenti, come ad 
esempio la riproduzione dell’incisione del 
ponte Fabricio, oppure una di quelle relative 
al Campo Marzio, che potevano essere 
confuse con quella impaginata per ragioni 

Figura 2. Copertina di TAFURI, Manfredo. Teorie e storia 
dell’architettura. Roma-Bari: Editori Laterza, 1986.
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geometrico-formali o topogra!che42. 
Tuttavia, Tafuri non mette in dubbio 
il «disegno originale usato !nora», del 
quale, quindi, sembra fosse a conoscenza, 
ma la sua resa gra!ca. Piranesi sembra sì 
un’opzione in campo, ma al massimo come 
alternativa equivalente. 

Non è neanche da escludere che vi fosse 
stata, sia da parte dell’editore che dell’autore, 
l’esigenza di pubblicare il libro in tempi 
brevi: Teorie e storia era infatti il ‘manuale’ di 
riferimento per il primo corso universitario 
di Tafuri presso l’Istituto Universitario di 
Venezia, iniziato il 7 febbraio 196843. Ma allora 
perché tenere così a lungo, !no alla quinta 
edizione nel 1980, una copertina ‘sbagliata’?

Nell’ambito del discorso sviluppato da 
Tafuri nel primo capitolo del libro, come è 
stato scritto di recente in modo convincente, 
il progetto di Purini e Thermes per il 
Lungotevere va probabilmente compreso 
come esempio di ‘conservazione attiva’, 
come ricerca cioè di una nuova dimensione 
inserita all’interno di un centro storico, 
quello romano, senza alcuna ricerca di 
ambientamento linguistico e mantenendo 

42 Ivi, !gg. XIX-XXII.
43 TAFURI, Manfredo. L’architettura moderna e il problema della storia. Corso di storia dell’arte e storia degli stili dell’architettura, 1967-68, p. 1, 5. La nota 
introduttiva e i sommari del corso sono riprodotti in: ROSA, Federico. Progetto e critica dell’urbanistica moderna: i primi passi di attività di Manfredo Tafuri, 
1959-1968. Tesi di laurea magistrale. Università Iuav di Venezia, 2003. Vol. 2. Appendice, senza numerazione.
44 PLAZA, Carlos. Manfredo Tafuri, Italia Nostra y la conservación activa del patrimonio (1957-1964): la búsqueda de una ‘nuova dimensione’ para 
la arquitectura y la ciudad históricas. In: PÉREZ ESCOLANO, Víctor; PLAZA, Carlos (coords.). Manfredo Tafuri: desde España. Op. cit. (n. 3). vol. 1, 
pp. 368-393.
45 TAFURI, Manfredo (a cura di). Progetti di architettura. In: Palatino. Rivista romana di cultura. 1968, vol. XII, num. 2, pp. 225-227. Questo articolo 
dovrebbe corrispondere a quello ricordato da Purini in: PURINI, Franco. Un’amicizia asimmetrica. Op. cit. (n. 36), p. 47.
46 TAFURI, Manfredo (a cura di). Progetti di architettura. Op. cit. (n. 45), p. 225.
47 TAFURI, Manfredo. La sfera e il labirinto. Op. cit. (n. 29), pp. 323-355.
48 TAFURI, Manfredo. L’Architecture dans le Boudoir: The language of criticism and the criticism of language. In: Oppositions. A Journal for Ideas and 
Criticism in Architecture. 1974, num. 3, pp. 37-62.

il tessuto preesistente44. Abbiamo però 
un’eloquente testimonianza dell’interesse 
nutrito da Tafuri nei confronti delle 
esperienze del giovane Purini, fonte risalente 
proprio al periodo in cui giunge a termine 
la scrittura di Teorie e storia. Per la rubrica 
dedicata all’architettura nel numero di aprile-
giugno 1968 di Palatino, Tafuri pubblica 
infatti una serie di tavole accompagnate 
da una relazione di Purini dal titolo 
«Programma di fondazione grammaticale 
del linguaggio architettonico»45. Nella 
breve introduzione Tafuri precisa che, pur 
essendo un esperimento ‘puro’ e accademico, 
esso sembra avere la forza di una critica 
radicale in grado di riportare l’architettura 
«al suo ‘grado zero’ funzionale, formale e 
tecnologico»46 e di rimettere in discussione il 
ruolo della progettazione architettonica nella 
con!gurazione della città. 

Tafuri sarebbe quindi tornato sull’opera 
di Purini nella seconda versione di 
«L’architecture dans le boudoir»47, 
aggiornamento dell’omonimo articolo 
uscito nel 1974 su Oppositions48 e pubblicato 
sotto forma di capitolo in La sfera e 
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labirinto, e con un articolo all’interno di 
un numero monogra!co della rivista A + 
U49. Se nel primo contributo il giudizio 
sulla sperimentazione linguistica di Purini 
appare sospeso nel registrarne l’oscillazione 
tra «eloquenza» e «autorappresentazione»50, 
comunque lontana da qualsiasi engagement, 
nel contemporaneo saggio dedicato a un 
bilancio sull’architettura italiana tra il 1944 
il 1981, scritto per la Storia dell’arte italiana 
dell’Einaudi e pubblicato nel 1982, Purini 
rappresenta ancora uno dei «più interessanti 
e promettenti» progettisti italiani51, ma 
appare ormai pienamente un personaggio 
kafkiano, ostinato nella sua battaglia a 
difesa di una Legge, tutta a#data al foglio 
da disegno, e proprio perciò condannato, 
esattamente come l’agrimensore K. nel 
Castello, a non vedersi mai riconosciuto il 
proprio ruolo52. Nella Storia dell’architettura 
italiana, 1944-1985, pubblicata anch’essa per 
i tipi Einaudi nel 1986, di fronte agli sviluppi 
della ricerca di Purini lo sguardo di Tafuri si 
fa in!ne perplesso e il giudizio critico vira 
decisamente in senso negativo53. 

La parabola appena tracciata consente 
di arrivare al 1986. Proviamo dunque a 

49 TAFURI, Manfredo. Nature-Arti!cal: The Architecture of Franco Purini. In: A + U. A monthly Journal of world Architecture and Urbanism. 1980, num. 
119, pp. 35-40.
50 TAFURI, Manfredo. La sfera e il labirinto. Op. cit. (n. 29), p. 341.
51 TAFURI, Manfredo. Architettura italiana, 1944-1981. In: ZERI, Federico (a cura di). Storia dell’arte italiana. Parte seconda: Dal Medioevo al Novecento. 
Vol. 3: Il Novecento. Torino: Einaudi, 1982, p. 535, n. 12.
52 Ivi, pp. 514, 548; TAFURI, Manfredo. La sfera e il labirinto. Op. cit. (n. 29), pp. 366-371.
53 TAFURI, Manfredo. Storia dell’architettura italiana, 1944-1985. Torino: Einaudi, 2002, rist. 2015 [1986], pp. 220-221.
54 Ivi, p. XX. 
55 MORRESI, Manuela M. Il Rinascimento di Tafuri. Op. cit. (n. 8), p. 40. 
56 TAFURI, Manfredo. Storia dell’architettura italiana, 1944-1985. Op. cit. (n. 53), p. XIX.

trarre qualche considerazione dai !li che 
abbiamo tracciato. 

Pur non sapendo a quando risalgano le parole 
riportate da Purini e tralasciando il rapporto 
personale – e ‘asimmetrico’ – tra l’architetto 
e lo storico, sembra possibile a"ermare 
che Tafuri abbia detto solo una parte della 
verità. Potremmo cioè essere di fronte a 
quella che nel 1986, nella «Premessa» alla 
Storia dell’architettura italiana, Tafuri chiama 
«polemica selezione»54, indubbiamente 
necessaria in un’opera di carattere sintetico, 
ma che implicitamente spinge anche a 
chiedersi di cosa valga la pena parlare e di 
cosa, invece, è opportuno tacere.

Il rapporto di Tafuri con la contemporaneità 
potrebbe quindi essere interpretato anche 
attraverso la ravvicinata pubblicazione nel 
1986 dei due volumi. Non ci sembra infatti 
soddisfacente a"ermare – considerazione 
peraltro di"usa e comprensibile – che la Storia 
dell’architettura italiana del 1986 dimostri 
«una presenza altrettanto forte e costante 
della contemporaneità nell’ultimo decennio, 
quello ritenuto ‘!lologico’»55, se non altro 
perché si tratta della ripubblicazione e 
aggiornamento di un saggio scritto tra il 
1979 e il 198156.
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Quest’ultima, oltre a essere un’opera di 
ricapitolazione di anni di studi e insegnamento, 
e per certi aspetti anche un’autobiogra!a in 
cui il soggetto-autore rimane costantemente 
sottotraccia57, costituisce un bilancio 
critico della storia italiana recente e, su tale 
premessa, la ripubblicazione di Teorie e storia 
a quasi vent’anni di distanza dalla sua prima 
edizione acquisisce i contorni di un’azione 
polemica. Il libro in sé non è cambiato: esso 
è, nella sostanza, quello de!nito negli anni 
1968-1970, legato quindi a un comune 
passato prossimo da !li espliciti. Tafuri 
continua, dunque, a rivolgersi al presente, 
ma, con Peruzzi in copertina, inizia a farlo 
in modo ellittico, non diretto: decide cioè 
di farlo, ma guardando da un’altra parte (!g. 
3). Le ragioni possono essere molteplici: dalla 
volontà di spostarsi a indagare le origini della 
modernità – la struttura del ‘classico’, appunto 
– al bisogno di creare ‘arti!cialmente’ una 
distanza58 per capire meglio il presente e 
dedicarsi a quelli che, col necessario distacco, 
gli appaiono oggi «buoni architetti»59, come 

57 TAFURI, Manfredo. Storia dell’architettura italiana, 1944-1985. Op. cit. (n. 53), p. 268, sub voce; LEACH, Andrew. Manfredo Tafuri. Choosing History. 
Op. cit. (n. 14), p. 72.
58 TAFURI, Manfredo. Non c’è critica, solo storia. Op. cit. (n. 19), p. 96.
59 BURNS, Howard. Tafuri e il Rinascimento = Tafuri and the Renaissance. In: Casabella. 1995, voll. 619-620, p. 116. 
60 TAFURI, Manfredo. Teorie e storia. Op. cit. (n. 10), p. 126. Si legga al riguardo: BEDON, Anna; BELTRAMINI, Guido; BURNS, Howard (a cura 
di). Questo. Disegni e studi di Manfredo Tafuri per la ricostruzione di edi!ci e contesti urbani rinascimentali = Dessins et études de Manfredo Tafuri pour la restitution 
d’édi!ces et de contextes urbains de la Renaissance. Catalogo della mostra, Vicenza, Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio – Parigi, 
Istituto Italiano di Cultura, 22 marzo-10 aprile 1995. Vicenza: Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio, 1995. Per un confronto 
col metodo zeviano, si legga in breve: FRANCHINI, Alberto. L’Istituto Universitario di Architettura di Venezia come università produttiva. In: ROSSI, 
Piero O. (a cura di). Bruno Zevi e la didattica dell’architettura, atti delle giornate di studi. Roma, Facoltà di Architettura di Valle Giulia, 8-9 novembre 2018. 
Macerata: Quodlibet, 2019, pp. 143-153.
61 Fatto soltanto rilevato da: MORRESI, Manuela M. Il Rinascimento di Tafuri. Op. cit. (n. 8), p. 34; PÉREZ ESCOLANO, Víctor. Manfredo Tafuri 
en España, Manfredo Tafuri en español. Una crónica particular. In: PÉREZ ESCOLANO, Víctor; PLAZA, Carlos (coords.). Manfredo Tafuri: desde 
España. Op. cit. (n. 3). vol. 1, pp. 63-65, nella circostanza della traduzione in spagnolo di saggi e articoli poi raccolti in: TAFURI, Manfredo. Retórica 
y experimentalismo. Ensayos sobre la arquitectura de los siglos XVI y XVIII. Sevilla: Universidad de Sevilla, 1978; anche Leach rileva questa prassi: LEACH, 
Andrew. Manfredo Tafuri. Choosing History. Op. cit. (n. 14).

Tafuri avrebbe con!dato ad Howard Burns 
agli inizi degli anni Ottanta.

Qual è, in!ne, il !lo rosso con cui si 
potrebbero collegare Purini, Peruzzi, ma 
virtualmente anche Piranesi? Sembra essere 
una ri%essione sugli strumenti dell’architetto 
e quelli dello storico dell’architettura, che 
hanno nel disegno un punto di contatto. 
Fermo restando che, per Tafuri, «una critica 
fatta per immagini», un pensiero critico per 
architecturam, «non è equivalente ad una analisi 
critica che usi gli strumenti del linguaggio»60.

La bibliogra!a di Teorie e storia

Tafuri coglieva l’occasione di riedizioni, 
traduzioni o ripubblicazioni di volumi e 
saggi per intervenire sui propri scritti61. 
Oltre ad aggiungere premesse o avvertenze, 
fatto peraltro noto e immediatamente 
rilevabile, Tafuri rivedeva la successione dei 
paragra!, integrava e sostituiva parti del 
testo, emendava e aggiornava i riferimenti 
bibliogra!ci e modi!cava l’apparato 
iconogra!co. Talvolta sono interventi di 
puro aggiornamento. In altri casi, queste 

Figura 3. Baldassarre Peruzzi. Studio di facciata. Roma (?).
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modi!che incidono anche più a fondo 
nel testo, modi!candone la percezione: 
basterebbe pensare alla di"usione a scala 
mondiale di Teorie e storia dell’architettura 
a partire dalla versione già riveduta per la 
seconda edizione del 1970, o alla riedizione 
con modi!che della voce «Rinascimento» 
in volume autonomo nel 1969, tradotto in 
seguito in francese e spagnolo62. 

Nonostante le numerose riedizioni, Teorie 
e storia rimane privo di una bibliogra!a. Se, 
da un lato, il fatto può essere giusti!cato 
dalla rapidità con cui il testo è stato scritto 
– si direbbe in meno di un anno, dalla 
primavera-estate del 1967 al febbraio-
marzo del 1968, a fronte di questioni sulle 
quali Tafuri ri%etteva almeno dal 196463 – e 
dalla modesta struttura della casa editrice 
di allora, esso rappresenta comunque un 
fatto ricorrente nella produzione scienti!ca 
dell’autore64. La ricostruzione, per quanto 
possibile, puntuale della bibliogra!a della 
prima edizione italiana di Teorie e storia 
rappresenta innanzitutto uno strumento 
utile per dare conto, in modo globale, delle 
fonti utilizzate da Tafuri per la scrittura del 
libro. Inoltre, se posta a confronto con le 
successive riedizioni italiane del testo, essa 
consente di registrare, in modo oggettivo 
e sistematico, le modi!che apportate, 

62 PÉREZ ESCOLANO, Víctor; PLAZA, Carlos. Escritos de Manfredo Tafuri (1959-1994 [2014]). In: PÉREZ ESCOLANO, Víctor; PLAZA, Carlos 
(coords.). Manfredo Tafuri: desde España. Op. cit. (n. 3). vol. 1, pp. 11-40.
63 TAFURI, Manfredo. I mercati della cultura. Op. cit. (n. 32), p. 37.
64 Con alcune particolari eccezioni, a esclusione di opere collettanee e cataloghi di mostre: TAFURI, Manfredo. L’architettura moderna in Giappone. 
Bologna: Cappelli, 1964, pp. 157-161; TAFURI, Manfredo. Ludovico Quaroni e lo sviluppo dell’architettura moderna in Italia. Milano: Edizioni di Comunità, 
1964, pp. 199-211; TAFURI, Manfredo. La cattedrale di Amiens. Firenze: Sadea Sansoni, 1965; DAL CO, Francesco; TAFURI, Manfredo. Architettura 
contemporanea. Milano: Electa, 1976, p. 392. TAFURI, Manfredo. Storia dell’architettura italiana, 1944-1985. Op. cit. (n. 53), p. XXI. 

fungendo quindi da punto di partenza per 
ulteriori considerazioni.

La bibliogra!a che qui proponiamo in 
appendice risulta composta principalmente 
da contributi a stampa e orali/dattiloscritti. 
Si è ri%ettuto sull’opportunità di una sua 
articolazione in fonti – tra le quali sarebbe 
stato esplicativo vedere raccolti, ad esempio, 
teorici settecenteschi, gli scritti di Edoardo 
Persico e alcuni contributi di Sigfried Giedion, 
Bruno Zevi e Benevolo – e letteratura 
critica. Si è tuttavia preferito organizzare 
i riferimenti bibliogra!ci seguendo un 
criterio alfabetico e cronologico, per poi 
registrarne aggiornamenti, modi!che e 
rimozioni attraverso le diverse edizioni. 

Lo strumento risulta quindi 
strutturato come segue:

- Prima edizione italiana (1968): bibliogra!a, 
!lmogra!a, contributi orali e dattiloscritti;

- aggiornamenti e modi!che alla seconda 
edizione italiana (1970): addizioni, 
sostituzioni, rimozioni;

- aggiornamenti e modi!che alla terza 
edizione italiana (1973): addizioni;

- aggiornamenti e modi!che alla 
quarta edizione italiana (1976): 
addizioni, sostituzioni;
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- aggiornamenti e modi!che alla quinta 
edizione italiana (1980): sostituzioni.

- aggiornamenti e modi!che alla prima 
edizione italiana nella Biblioteca Universale 
Laterza (1986): sostituzioni.

Le voci bibliogra!che corrispondono a 
quelle citate in modo univoco in nota, ma 
nel testo ci si imbatte frequentemente in 
riferimenti la cui conoscenza viene data 
per scontata e talvolta le informazioni 
non consentono l’individuazione precisa 
dei testi. È questo il caso, ad esempio, dei 
riferimenti a Kevin Lynch e György Kepes, 
alle teorie della comunicazione di Marshall 
McLuhan, a quelle formaliste di Viktor 
Borosovič Šklovskij, o alla produzione 
teorica di Alexander Klein, tutti autori 
ben noti attraverso molteplici canali. Per 
ragioni evidenti, però, abbiamo ritenuto 
opportuno inserire in bibliogra!a Le parole 
e le cose di Foucault e la Storia dell’architettura 
moderna di Zevi, citati da Tafuri solo nel 
testo, nonché La pensée sauvage di Claude 
Levi-Strauss e le Mythologies di Roland 
Barthes, citati in nota col titolo francese, con 
indicazioni bibliogra!che su#cientemente 
chiare, dei quali erano disponibili anche 
traduzioni in italiano.

Altre volte, invece, siamo di fronte a citazioni 
a memoria. Ciò sembra avvenire con 
Borromini. Architettura come linguaggio di Paolo 
Portoghesi, citato più volte come «analisi 
di un linguaggio»; con Emil Kaufmann, 
del quale Tafuri predilige citare la prima 
edizione americana di Architecture in the Age 

of the Reason, ma scrivendo in modo errato il 
cognome dell’autore in «Kau"man» oppure 
«Kau"mann»; col numero 87-88 della rivista 
Edilizia moderna dedicato a «La forma del 
territorio», confuso con quello precedente, 
altro numero importante; e con Principî 
architettonici nell’età dell’Umanesimo di Rudolf 
Wittkower, che Tafuri cita anche in inglese 
ma italianizzandone la forma.

Le fonti delle illustrazioni sono generalmente 
omesse, e sono state inserite in bibliogra!a 
solo quando speci!cate e individuabili. 
Tuttavia, sebbene indichi la prima edizione, 
è assai probabile che per molte delle 
illustrazioni al testo Tafuri si sia giovato di 
una serie di ristampe in facsimile pubblicate 
negli anni Sessanta. Questo potrebbe essere 
stato il caso di Some designs of Mr. Inigo 
Jones and Mr. William Kent a cura di John 
Vardy (1744, ristampa Gregg P., 1967, per 
!gg. 1, xlviii), di Plans, elevations, sections, and 
perspective views of the gardens and Buildings at 
Kew di William Chambers (1763, ristampa 
Gregg P., 1966, per !gg. 7, 8, xlv, xlvii), o 
ancora di L’architecture considérée sous le 
rapport de l’art, des mœurs et de la législation di 
Claude-Nicolas Ledoux (1804, ristampa in 
300 esemplari De Nobele, 1961, per !g. 18). 
Per quanto riguarda invece le !gg. 16 e 17, 
ra#guranti il prospetto e la planimetria di 
un ponte coperto di Giacomo Quarenghi 
per i giardini di Gatčina, Tafuri non indica la 
fonte ma è probabile abbia usato il volume 
Fabbriche e disegni di Giacomo Quarenghi, 
architetto, illustrate dal Cav. Giulio suo !glio 
(Milano: presso Paolo Antonio Tosi, 1821), 
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da lui precedentemente citato in «Simbolo e 
ideologia nell’architettura dell’Illuminismo» 
a pagina 82, articolo pubblicato nel numero 
124-125 del 1964 della rivista in Comunità. 
Giornale mensile di politica e cultura.

Alcune illustrazioni (!gg. 16-18) vengono 
sostituite già per la seconda edizione, uscita 
nel 1970. Al posto di quella tratta da Ledoux 
viene inserita un’immagine dal Grachtenboek 
di Caspar Philips senza speci!care alcun 
dato bibliogra!co e; perciò, non è stata 
segnalata tra gli aggiornamenti; ma è assai 
probabile che, anche in questo caso, abbia 
giocato un ruolo la ristampa in facsimile del 
1967 per Uitgeverij Minerva (Amsterdam), 
di cui l’unica copia in possesso presso una 
biblioteca pubblica italiana risulterebbe 
presso l’Università Iuav di Venezia. 

Per i testi più recenti di storia, critica e teoria 
in lingua straniera, dei quali Tafuri ha usato 
la traduzione italiana, è stato inserito tra 
parentesi il riferimento alle prime edizioni. 
Nel caso di raccolte di saggi la data è 
riferita a quello che dà il titolo al volume. 
La data non va però automaticamente intesa 
come l’edizione straniera di riferimento 
per quella italiana. Piuttosto, lo scopo di 
questa operazione è quello di mostrare 
il livello di aggiornamento del libro al 
dibattito del momento.

65 Magazine of art. 1953, vol. 46, num. 1, pp. 14-23. La conferenza di Dvorák, sebbene mai citata, costituisce uno dei punti di partenza in: TAFURI, 
Manfredo. L’architettura del Manierismo nel ‘500 europeo. Roma: O#cina edizioni, 1966, pp. 3-9, 13-32. Nel 1985 Tafuri consiglierà agli studenti del corso 
su Giulio Romano la lettura della traduzione inglese per capire la «letteratura degli anni ’20 sull’anticlassicismo»: TAFURI, Manfredo. Giulio Romano 
architetto e pittore, Istituto Universitario di Architettura – Venezia, Dipartimento di Storia dell’Architettura. Corso di storia dell’architettura 2A, a.a. 1985-1986, 
prof. Manfredo Tafuri. Presentazione del corso e bibliogra!e analitiche; con l’aggiunta di dispense a cura degli studenti del corso, p. 4. Università Iuav di 
Venezia, biblioteca di ateneo, in corso di catalogazione.

Crediamo vadano quindi segnalati i dubbi 
sulla consultazione di fonti e critica in lingua 
tedesca, poiché queste citazioni bibliogra!che 
si rivelano in genere meno accurate delle 
altre riguardo ad autori, case editrici e, 
talvolta, agli estremi dell’intero contributo. 
Per esempio, l’articolo di Heinrich G. Franz 
su Johann Santini Aichel è citato in modo 
errato per titolo, anno e numero della rivista. 
Riguardo all’articolo di Oskar Pollak su 
Borromini e Palazzo Falconieri, invece, la 
speci!cazione del luogo di conservazione 
dei disegni viene confuso con parte del 
titolo della rivista. Inoltre, come riferimento 
per la nota conferenza di Max Dvorák «Über 
Greco und den Manierismus», ampiamente 
citata nel testo in italiano e che nel frattempo 
era stata tradotta anche in inglese, sebbene in 
forma ridotta65, Tafuri cita in realtà l’articolo 
di Nikolaus Pevsner «Gegenreformation 
und Manierismus». In questo caso sembra 
venire allo scoperto la volontà dell’autore di 
attingere direttamente alla fonte lasciando da 
parte la letteratura. Un processo già avvenuto, 
si direbbe, nei confronti di gran parte della 
critica architettonica su Frank Lloyd Wright 
e Le Corbusier, alla produzione teorica dei 
quali Tafuri sembra attingere senza passare 
per intermediari.

Facciamo quindi notare quanto il 28 aprile 
1968 Tafuri scrive a Franco Buono della casa 
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editrice Gius. Laterza & Figli in merito alla 
compilazione dell’indice dei nomi («Con 
Vito Laterza si è convenuto di fare l’indice 
dei nomi redazionalmente: io lo correggerò 
poi; non si preoccupi per i cognomi senza 
iniziale, spesso i nomi sono ignoti anche 
a me»)66, parole che fanno dubitare di 
una conoscenza e"ettiva di una parte dei 
riferimenti inseriti in nota.

In!ne, sembra interessante segnalare alcuni 
interventi che potremmo de!nire di 
‘autocensura’, sebbene operino in sensi diversi. 
In occasione delle nuove edizioni del libro, ad 
esempio, Tafuri elimina o sostituisce proprie 
pubblicazioni che probabilmente non ritiene 
più adeguate. Dalla seconda edizione in poi, 
il piccolo libro sulla cattedrale di Amiens 
(Firenze: Sadea Sansoni, 1965) scompare 
dalla nota n. 17 al terzo capitolo. A partire 
dalla quarta edizione del 1976, nella nota 
25 al medesimo capitolo Tafuri sostituisce 
L’architettura del Manierismo nel ‘500 europeo 
(Roma: O#cina, 1966) con la seconda 
edizione de L’architettura dell’Umanesimo 
(Bari: Laterza, 1972). Il giudizio di Tafuri 
sul libro dedicato al manierismo è noto67: 
egli aveva infatti raccolto in volume alcuni 
scritti giovanili esclusivamente allo scopo di 
partecipare nel 1966 al concorso a cattedra 

66 CAPPONI, Marco. Back to the Sources. Op. cit. (n. 16), p. 66.
67 BRATTON, Denise L.; PASSERINI, Luisa; TAFURI, Manfredo. History as Project: An Interview with Manfredo Tafuri. In: ANY. Architecture New 
York. 2000, num. 25-26, p. 33. Si leggano anche: LEACH, Andrew. Crisis on Crisis, or Tafuri on Mannerism. Basel: Standpunkte, 2017. 
FROMMEL, Christoph L. Recordações dos anos de colaboração amigável com Manfredo Tafuri = Memories of years of friendly collaboration with 
Manfredo Tafuri. In: D’AGOSTINO, Mario et al. (eds.). Manfredo Tafuri. Seus leitores e suas leituras. Actas del Seminario Internacional (Sao Paulo 2015). Sao 
Paulo: Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidade de Sao Paulo, 2018, pp. 233-242; LIERNUR, Jorge F. Posiciones controversiales: la tensión 
centro-periferia en la obra de Manfredo Tafuri. Op. cit. (n. 15), pp. 185-186.
68 ESCOLANO, Víctor Pérez. Manfredo Tafuri en España, Manfredo Tafuri en español. Una crónica particular. Op. cit. (n. 61), p. 61.
69 TAFURI, Manfredo. L’architettura del Manierismo nel ‘500 europeo. Op. cit. (n. 65), p. 54, n. 49.

in Storia e stili dell’architettura nella cui 
commissione sedeva Zevi, che lo avrebbe 
in!ne inserito tra i vincitori. Forse Tafuri ha 
deciso di sostituire il riferimento a questo 
libro solo tra il 1973 e il 1976 in vista della 
traduzione di Teorie e storia in lingua francese 
e, in seguito, in inglese; mentre gli accordi 
per la traduzione in spagnolo della seconda 
edizione di L’architettura dell’Umanesimo 
erano stati !nalizzati proprio nel 197568. Al di 
là di possibili inadeguatezze metodologiche 
o critiche, il libro sul manierismo alla nota 
49 di pagina 54 riporta un’ambigua lusinga 
proprio nei confronti di Zevi, il cui saggio, 
assieme a quelli di Giulio Carlo Argan e 
Paolo Portoghesi nel catalogo della mostra 
su Michelangelo architetto del 1964, viene 
giudicato da Tafuri come «fra i più illuminanti 
e stimolanti scritti sull’argomento»69. Fatto sta 
che, presso la biblioteca dell’Università Iuav 
di Venezia, al libro sul manierismo sembra 
sia toccata una vera e propria damnatio, 
risultando disponibile, !no a circa il 2020, 
esclusivamente in fotocopia. 

Terminiamo riportando per esteso l’esergo 
al capitolo conclusivo del libro, tratto dalla 
«Lode del dubbio» di Bertolt Brecht. Si 
tratta di una citazione soppressa tra il 1969 
e il 1970, in vista della seconda edizione del 
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libro. La sua rimozione sembra confermare 
quanto Tafuri avrebbe raccontato a Luisa 
Passerini nel 1992: nella nuova fase anche i 
principali punti di riferimento della cultura 
della sinistra ‘critica’ degli anni Sessanta 
apparivano ormai come «pura ideologia»70:

«Sia lode al dubbio! Vi consiglio, salutate 
/ serenamente e con rispetto chi / come 
moneta infida pesa la vostra parola! / Vorrei 
che foste accorti, che non deste / con troppa 
fiducia la vostra parola. / […] E tu, tu che 
sei una guida, non dimenticare / che tale sei, 
perché hai dubitato / delle guide! E dunque 
a chi è guidato / permetti il dubbio!»71.
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Appendice

La bibliogra!a di Teorie e storia dell’architettura di Manfredo Tafuri (1968) e sue modi!che nelle 
riedizioni italiane

Prima edizione italiana (1968)
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Aggiornamenti e modi!che alla seconda edizione italiana (1970)

Addizioni:

ASOR ROSA, Alberto. L’uomo, il poeta. In: Angelus Novus. 1965, num. 5-6, pp. 1-30. 
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Milano: Sugar editore, 1966, pp. 9-21.
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Hermanni Scheus, 1646.

Figg. 16, 17 (da Giacomo Quarenghi) sostituite con:
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many grand designs. London: John Millan, 1747.

Fig. 18 (da Ledoux, 1804) sostituita con 
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Aggiornamenti e modi!che alla terza edizione italiana (1973)

Addizioni:
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tecnologica. Roma: O#cina edizioni, 1971.
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ECO, Umberto. La struttura assente. Introduzione alla ricerca semiologica. Milano: Bompiani, 1968.

HINES, Thomas S. Burnham of Chicago. Architect and planner. New York: Oxford 
University Press, 1974.

ZEVI, Bruno. Il linguaggio moderno dell’architettura. Guida al codice anticlassico. Torino: Einaudi, 1973.

Sostituzioni:

TAFURI, Manfredo. L’architettura del Manierismo nel ’500 europeo. 1966, sostituito con: 

TAFURI, Manfredo. L’architettura dell’Umanesimo. Bari: Laterza, 1972.

MORPURGO-TAGLIABUE, Guido. I problemi di una semiologia architettonica. 1968, sostituito con:

GARRONI, Emilio. Progetto di semiotica. Roma-Bari: Laterza, 1972.

Aggiornamenti e modi!che alla quinta edizione italiana (1980)

Sostituzioni:

Fig. 7 (da William Chambers, 1763) sostituita con: 

WHITNEY, Geo"rey. A Choice of Emblemes and other Devises for the moste parte gathered out of 
sundire writers… Leyden: In the house of Christopher Plantyn, by Francis Raphelengius, 1586.

Fig. 8 (da William Chambers, 1763) sostituita con:

MORRIS, Robert. Rural Architecture, consisting of regular designs of Plans and Elevations for Buildings 
in the Country... London: At his House in Hyde Park Street, Grosvenor Square, 1750 [già presente 
nella bibliogra!a della prima edizione].
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Fig. 12 (da Jean François de Neu"orge, 1772) sostituita con : 

MONTANO, Giovanni Battista. Li Cinque Libri di Architettura di Gio. Battista Montani Milanese. 
Roma: da Gio. Jacomo de Rossi, 1691 [già presente nella bibliogra!a della prima edizione].

Aggiornamenti e modi!che alla prima edizione nella Biblioteca Universale Laterza 
(1986)

Sostituzioni:

Fig. di copertina (da un progetto accademico di Franco Purini e Laura Thermes, progetto di 
ristrutturazione dei Lungotevere a Roma, 1966-67) sostituita con:

PERUZZI, Baldassarre. Studio di facciata [probabilmente da WURM, Heinrich. Baldassare Peruzzi: 
Architekturzeichnungen. Tafelband. Tubingen: E. Wasmuth, 1984].
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