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Si apre il VI Congresso internazionale degli italianisti 

PA OCCI A BUDAPEST 

SI PARLA ITALIANO 
Lo studio della nostra lingua nelle scuole ungheresi - Le rela-

zioni e gli interventi congressuali sul tema del Romanticismo 

L'Associazione Internaziona
le per gli Studi di Lingua e 
Letteratura ltaliana, l'organo 
internazionale unico delle ri-
cerche sulla letteratura ita-
liana dal 1953 in poi organizza 
ormai ogni triennio un con
gresso in vari centri cultural! 
dell'Europa su temi fonda-
mentali della letteratura ita 
liana: I'lnghilterra. I'ltalia. la 
Francla, la Germania Fede 
rale, poi di nuovo I'ltalia, e 
adesso l'Ungheria sono i paesi 
dove si sono riuniti e si riuni-
ranno, oltre trecento studiosi 
d'ogni parte del mondo per di-
scutere su Dante, sul Petrar-
ca, sul Seicento. o sul Sette-
cento, e adesso sul romantici
smo italiano e sulla correla-
zione di questo con il movl-
mento generate, con le ten-
denze romantiche dei singoli 
paesi europei. 

L'Associazione Internaziona
le ha scelto per la prima volta 
un paese socinlista per la 
discussione di un tema fonda-
mentale, anzi per un tema 
moderno della letteratura ita-
liana. La scelta del paese e 
l'invito da parte degli italiani
sti ungheresi sono ben fondati 
da ambo le parti. L'Ungheria 
e il solo paese in Europa dove 
l'insegnamento della lingua 
italiana e obbligatorio nei le-
cei-ginnasi e in vari tip! di 
scuole medie. dove in ottanta 
scuole s'insegna 1'italiano. 
Anzi sta sviluppandosi nel 
paese un nuovo tipo di scuola 
molto etllcace. cioe liceigin-
nasi con sezioni di lingua rus-
sa, inglese. francese, tedesca 
ed italiana. 

Traduzioni di classici 
e di contemporanei 

In questo tipo nuovo si a p 
prendono tutte le materie di 
iiutegriameuto — eccetto quelle 
« nazionali », come la lettera
tura o • storia ungherese —, 
nella lingua straniera prescel-
ta per la sezione. Cosi per 
esempio nella c sezione ita
liana » s'impara la letteratura 
mondiale. geografia, storia 
universale, filosofia. matema-
tica. fisica. ecc. in italiano. 
La conseguenza e che migliaia 
e migliaia di giovani conosco-
no 1'italiano ad un livello piu 
o meno alto. Alle universita 
l 'insegnamento della lingua e 
letteratura italiana — a diffe-
renza di molti altri paesi del
l 'Europa —, si fa in italiano 
su basi raggiunte nelle scuole 
medie. 

Un'altra conseguenza dl 
questo insegnamento difTuso e 
abbastanza profondo puo es-
sere considerata la fioritura 
degli studi ilaliani prima di 
tutto alle universita e anche 
in vari istituti scientifici del 
paese. per es. in quelli della 
Accademia Ungherese delle 
Scienze. All'Universita di Bu
dapest s'insegna 1'italiano da-
gli ultimi decenni del secolo 
XVITI insieme con il francese. 
cioe quasi dal momento in cu1 
l'Universita fu trasferita da 
Nagyszombat (Tirnavia) pri
ma a Buda. e poi a Pest. La 
prima cattedra ordinaria di 
italiano fu istituita agli inizi 
del XX secolo. Adesso oltre 
all'Universita «Edtvos L6-
r a n t » di Budapest, e'e una 
cattedra anche a Szeged e la 
lingua s'insegna in tutte le 
istituzioni superiori della ca-
pitale. per es . all 'Accademia 
di Musica. a quella delle Bel
le Arti. a quella dell'Arte Tea-
trale e Drammaturgia. ecc . 

In oltre cento anni si e for-
mata una letteratura di tradu
zioni daU'italiano ad alto li
vello e sempre piu estesa, 

« Giornale 
dei genitori»: 
un inserto su 
Don Milani 
NdTinserto delTultimo nu

mero del < Giornale dei Ge
nitori >. recentemente usci-
to. troviamo un'ampia scelta 
di brani delTopera < Lettera 
a una professoressa > at-
tualmente esaurita e un ar-
ticolo di P. Baldelli su Don 
Milani e la scuola di Bar-

biana: un libro sconvolgen-
te che tutti debbono cono-
scere e meditare. 

Nello stesso numero. tro
viamo un articolo di B. Gui-
detti Serra su c I bambini 
maltrattati ». un articolo sul-
fintroduztooe dell'educarone 
sessuale nella scuola di T. 
Giani Gallino e un servizio 
suH'uItimo festival venezia-
no di cinema per ragazzi di 
A. Marchesini Gobetti. Com-
pJetano il numero consign 
per i bambini appena tor-
natl a scuola. rubriche va-
rieta ecc (Richiedere il nu
mero, L. 200. alia redazione 
del € Giornale dei Genitori», 
via Bacotta 12. Milano). 

sempre piu sensibile verso il 
nuovo: traduzioni di classici 
italiani. come quella di Dante, 
fatta da Mihaly Babits. del 
Pelrarca fatta da Gybrgy Sar-
kozi, quella del Boccaccio fat
ta da Jozsef R6vay, poi tra
duzioni della letteratura ita
liana moderna. da Leopardi, 
Carducci. Pascoli. Saba. Un-
garetti, Montale. dalle gene-
razioni nuove, da prosatori. 
come Verga. Moravia, Prato 
lini. da autori teatrali quali 
Pirandello. De Filippo, vera-
mente fanno parte dell'opi 
nione pubblica ungherese di 
oggi. 

Gli studi sulla letteratura 
italiana mettono le loro radici 
in un suolo profondo. I lavori 
di letteratura comparata o 
gli studi diretti su soggetti 
italiani cominciarono gia alia 
seconda meta del secolo scor-
so e diedero segni straordinari 
in queste materie. poeti. come 
Janos Arany. critici e storici 
della letteratura, come Ferenc 
Toldy, Jeno Peterfy. Sandor 
Imre, Jozsef Kaposi. Gli studi 
italiani di tipo nettamente 
moderno sono stati cominciati 
in questo secolo da Luigi Zam-
bra e soprattutto da Jeno Kol-
tay-Kastner, professote di 
letteratura italiana prima a 
Pecs, poi a Szeged. Si puo 
dire che tali studi dopo il 
1045, anno della liberazione 
dell'Ungheria. s'intensificarono 
in modo veramente impres-
sionante. specialmente quelli 
sui classici. su Dante. Pe-
trarca. Boccaccio. Leopardi, 
Manzoni. ma negli ultimi de
cenni anche i temi piu moder-
ni esercitano una attrazione 
molto viva. Si pubblicano stu
di e monograiie su Pirandello, 
sul futurismo. sugli scrittori 
e poeti contemporanei. 

Vengono pubblicate opere 
complete di Dante o le opere 
essenziali del Boccaccio, e in 
questi giorni I'intero Canzo 
mere petrarchesco. ' Sono in 
ripresa gli studi comparati-
stici: ne danno esempi le ri-
viste ungheresi, come per es. 
la Filologiai Kbzlbnu — Rivi-
sta Filologica —, YActa Lit-
teraria, poi volumi, come per 
es. quello. uscito in occasione 
di questo Congresso dell'Asso-
ciazione Internazionale. < Italia 
ed Ungheria. Dieci secoli di 
rapporti culturali ». redatti da 
Matyas Horanyi e Tibor Kla-
niczay. Non possiamo non 
menzionare il volume eccel-
lente. uscito pure in occa
sione del Congresso, Az olasz 
irodalom a XX szdzadban 
— La letteratura italiana del 
XX secolo — una collana di 
studi di vari autori. redatta da 
Gyorgy Szabo. pubblicato dal-
la Casa Editrice « Gondolah ». 

All'atto dell 'apertura del 
VI Congresso dell'Associazione 
Internazionale si affaccia il 
problem a dei risultati che po-
tranno uscire dalla discussione 
sul tema centrale di questo 
convegno. cioe sul problema 
del romanticismo. 

la <c prima vera 
dei popoli» 

Dato che gran parte degli 
studiosi del romanticismo in 
campo internazionale. come il 
Northrop Frye. I.H. Whitfield. 
P . Brand. M.P. Alexejev. Ro
bert Van Nuffel. Umberto Bo 
sco. Maria Corti. Mario Puppo. 
Ezio Raimondi. Natalino Sa 
pegno. Ettore Bonora. Giorgio 
Barberi Squarotti e moltissimi 
altri saranno presenti. si puo 
supporre. che i risultati non 
ci deluderanno. Gia finora si 
pud costatare che le relazioni 
del Frye . di Mario Puppo. di 
Ezio Raimondi. di Massimo 
Mila. Robert Van NufTel. Raf-
faele de Cesare. M.P. Ale 
xejev. Josef BukScek, Mirko 
Deanovic. Stanko Skerlj. Ge 
za Sallay colgono nel segno 
ed espongono i problemi con 
grande lucidita. qualche volta 
con audacia. E ' appunto un 
fenomeno importante che le 
relazioni fra I'ltalia e i 
paesi dell 'Europa Orientale 
nel campo del romanticismo 
ottengano in questo Congresso 
un rilievo non trascurabile. 

In base alle relazioni. alle 
comunicazioni ed interventi 
presentati si pud accertare 
che il discorso avra luogo su 
tutti i temi fondamentali del 
romanticismo: la teoria e 
c mitolojcia » del romantici
smo. lo sviluppo storico del 
movimento, il romanticismo 
deU'azione che ha una corre-
lazione cosi profonda con i 
movimenti politici del Risor-
gimento italiano ed europeo. 
«con la primavera dei popo
li », romanticismo e realismo, 
post-romanticismo. question! 
del Unguaggio romantico. pro
blem! e risultati dell'c Opera > 
come forma popolare della 
comunicazione artistica (Mas
simo Mila). Verranno illustra
te le tendenze romantiche del 
Foscolo (Mario Puppo), del 
Leopardi (Ludenne Portier), 

il romanticismo manzoniano 
(Ezio Raimondi). quello del 
Nievo (Iginio De Luca. Mai-
cella Cecconi-Gora. Ferruc-
cio Monterosso). 

Le forti correlazioni tra ro
manticismo inglese. tedesco, 
francese e quello italiano sa
ranno analizzate ed esposte da 
Peter Brand. Robert Van 
NufTel. Raffaele de Cesare. 

Dalle relazioni. dalle comu
nicazioni e dagli interventi 
finora presentati gia adesso 
si pud precisare che questi 
contatti cosi ricchi. profondi 
e complessi hanno molte volte 
un carattere ben differente da 
quello che si 6 formato nella 
opinione pubblica letteraria. 
L'apporto dell'Italia 6 molto 
piu forte di quello che 6 stato 
riconosciuto da molti gruppi di 
studiosi. ed anche la propor 
zinne degl'influssi stranierl e 
differente da quella finora ac-
certata. 

Cordialita e 
fraternita 

Un allro momento molto si-
gnificativo. che verr i trattato 
al Congresso. e la questione 
deH'insegnamento dell'italiano 
nel mondo (Josip Jernej . Gyu 
la Herczeg). U Congresso fi 
nira i suoi lavori a Venezia. 
dove sara ospitnto dal pro 
fessor Vittore Branca, alia 
Fondazione Cini. E proprio a 
Venezia avremo una confe 
renza molto interessante di 
Filippo Maria Pontani sul ro 
manticismo ellenico in rela 
zione col romanticismo veneto. 
Si pud sperare che i lavori del 
Congresso si svolgeranno nel 
l'atmosfera di una cordialita 
vera, nello spirito della t fra 
tellanza dei popoli». come 
speravano i grandi del roman 
ticismo e del Risorgimento: il 
Foscolo, il Manzoni. Io Sten 
dhal. lo Hdlderlin. il Kossuth 
ed il Mazzini. il Garibaldi ed 
il Tiirr, ed anche noi. 

MOSCA 

Rovistando negli archivi moscoviti uno studente mila-

nese ha ricostruito un episodio poco noto del moto 

di solidarieta con FURSS e insieme della vita eccezio-

nale di uno dei fondatori del PCI, Francesco Misiano 

MARZO 1922: 
Ventisette carri-merci dall7Italia per 
combattere la carestia a Stalingrado 

Uazione del «Comitato operaio per aiutare gli affamati di Russia» — I fatti di Berlino e la 
lotta coraggiosa di un gruppo di italiani a fianco degli «spartachisti» — Un invito di Lenin 

T l D O r K a r C l O S | | compagno Francesco Misiano parla In un clrcolo culturale sovietico 

Vinto da Saetti il concorso di quest'anno 

Sempre piu ricchi d'affreschi 
i muri di Dozza Imolese 

II vincitore devolve il premio per il restauro del ponle levatoio dell'antico caslello 

II paese di Dozza. a due pas-
si da Imola. e senza dubbio uno 
dei borghi piu belli e pittoreschi 
di tutta I'Emilia-Romagna. Co 
struito su di'una collina dolcis-
sima. folta di alberi secolari e 
di vigneti. appare raccolto ai 
piedi ai una rocca medie\rale in 
perfetto stato di conservazione: 
ed e un paese che ha mante-
nuto attraverso i seco'.i la sua 
antica struttura. le sue strade 
strette. le sue case addossate 
le une alle altre. la sua primi-
tiva dimensione. Di tutto cio. i 
suoi abitanti sono gelosi custo-
di. Sino ad oggi infatti ne^suna 
impresa speculativa e riuscita a 
deturpare ne la hnea del siio 

paesaggio ne il suo profilo sto-
rico-architettonico. Un caso dav-
vero raro. E questa e anche la 
ragione per cui le tradizioni e 
il foldore. a Dozza. non hanno 
perso il loro sapore di autenti-
cita e freschezza. non sono cioe 
manifestazioni a uso turistico. 
ma vivono nel cuore e nella me-
moria della gente come qualco-
sa di intimo e di spontaneo. Un 
paese civile dunque. umano, al
legro e accogliente. dove anche 
Tiniziativa artistica del «Muro 
dipinto >. iniziata da alcuni an
ni. ha trovato un suo naturale 
inserimento. diventando anch'es 
5a tradizione di fe=ta e di cul 
tura. 

Di festa perche la brigata di 
artisti che ogni due anni, per 
invito, viene qui a dipingere. 
trova una lieta ospitalita, un 
albana delizioso. e un terreno 
d'incontro quanto tnai propizio 
all'amicizia e alia cordialita: di 
cultura perche la discussione. 
il confronto. il contatto con un 
pubblico semplice. ma quanto 
mai vivace e cunoso. creano 
senza forzatura alcuna un cli-
ma di emulazione e di fen'ore 
ideale. Insomma, non si tratta 
di uno dei tanti premi autun-
nali. che troppo .spesso lascia-
no il tempo che trovano. II con
corso di Do77a e ^enz"a!tro, piu 
che un prenro. 'in vero e pro-

II pirtore francese Daniel Bee mentre dipinge la parete di una casa a Dozza di Imola 

DA DOMANI 

Una grande inchiesta 
tra gli editori italiani 

sul futuro del 

LIBRO EC0N0MIC0 

prio esperimento. che ha gia da
to posit ivi risultati. e che piu 
ne potra dare se il suo svolgi-
mento futuro terra conto criti-
camente di quanto e gia stato 
fatto. 

L'edizione del '65 e stata vin-
ta da Matta. un pittore dunque 
di fama internazionale. che ha 
dato al concorso una risonanza 
particolare. Direi che e proprio 
con tale edizione che la manife-
.st a zione e entrata in una fase 
nuova. uscendo dai primitiv; 
schemi provinciali. Insieme con 
Matta infatti. avevano partea-
pato al concorso altri dieci gio
vani artisti di vano interesae. 
ma tutti egualmente di sicuro 
livello. Quest'anno gli organiz-
zatori hanno proceduto nella 
stessa direzione. rivolgendo lo 
l'invito a Saetti. Zigaina. Devet-
ta. De Gregorio. Bee. Defilippi. 
Valier, Margonari. Tabusso. La-
straioli. Pasetto. Surbone. Cosi. 
m questo stupendo settembre. 
per alcuni giomi. issati sui pon-
ti ancora una volta. si sono vi-
sti i pittori dipingere. a fresco 
o con co'iori acrilkn. i muri 
delle ca$e di Dozza. Alia fine 
dei giomi Mssati per il lavoro, 
dodici pitture murali nuove fi-
guravano nelle strade. sotto i 
nortici e sulla piazza del muni-
cipio. 

Bruno Saetti. che ha vrnto il 
primo premio. ha devo'.uto con 
>impatico gesto la *omma in 
denaro per il restauro del ponte 
levato.o del castello di Dozza. 
A Saetti pero e andato anche 
tl < Gnfo d'oro > oflerto dal Co-
mune e ormai si sa pure die e 
gia stata accettata o sta per 
essere accettata la proposta di 
conferirgU la cittadinanza ono-
rana di Dozza. Ma ad ognuno 
degli altri pittori e stato asse-
gnato un premio sia di merito 
che di partecipazione all'inizia-
tiva. La premiazione e awe-
nuta sulla piazza della Rocca. 
tra i comment! degli abitanti che 
sottolineavano con energici bat-
timani il consenso ai vari arti
sti a seconda delle rispetti\e 
preferenze. 

Con questa mamfestazione, il 
concorso del c Muro dipinto > ha 
creato le piu valkie premesse 
per la sua periodica attivita 
biennale. Adesso non si tratta 
che di mettere a fuoco talunt 
dettagli tecnici e organizzativi 
che restano. almeno in parte. 
ancora incerti. Ma Q piu e fat
to. D c Muro dipinto > e un bel 
premio in un paese beUissimo. 

m« d. in* 

MOSCA. ottobre 
Uno studente milanese, 

Gianfranco Bertolo, rovistan
do negli archivi di Mosca, ha 
trovato una • vecchia pagina 
di un giornale di Stalingrado 
che ci restituisce un episodio 
poco noto del moto di solida
rieta dei lavoratori italiani 
x-erso quelli russi c. insieme, 
della vita eccezionale di uno 
dei fondatori del Partito co-
munista italiano, Francesco 
Misiano. 

11 giornale & il Boiba di 
Tzarizin (cosi allora, dal no-
me di un affiuente del Volga 
si chiamava Stalingrado) nel 
marzo del 1922 ha dedicato la 
intera prima pagina alle no 
tizie sull'arrivo dall'ltalia di 
27 carri-merci di generi ali-
mentari. medicinali e vestiti 
donati dai lavoratori italiani 
a quelli russi. H momento e 
difficile: la rivoluzione ha 
vinto battendo i c bianchi > e 
gli interventisti, ma ora e'e 
un nemico nuova, insidioso 
perche' non pud essere vinto 
in battaglia e colpisce prima 
di tutto i vecchi, gli amma-
lati ed i bambini: la fame. 

Non e male ricordare que
ste cose a 50 anni dall'Ot-
lobre, mentre e'e chi mena 
scandalo perche — come ab-
biamo letto nei giorni scorsi 
su alcuni giornali italiani — a 
Mosca qualche ascensore non 
funziona sempre troppo bene 
oppure i frigidaire «cammi-
nano* per la cucina. Non £ 
male ricordare che nel 1922 
e'era qui chi moriva di fame. 
11 Borba narra dello sgomen-
to dei delegati italiani di 
fronte al c grande disastro », 
alle € immagini della fame >. 
Interrogato dai giornalisti. Mi
siano dice subito che Vaiuto 
che & stato possibile portare 
a Tzarizin e c troppo mo-
desto». Deve essere aumen-
tato di molto, aggiunge. « E 
questo io dird ai lavoratori 
italiani e al Comitato operaio 
internazionale ». 

Misiano era allora un diri-
gente del t Comitato operaio 
internazionale per aiutare gli 
affamati di Russia». L'im-
menso paese sconvolto dalla 
guerra civile era stato di 
viso in zone, ciascuna affi-
data, per Vaiuto. al proleta 
riato di uno o di piu paesi. La 
regione di Tzarizin era stata 
assegnata cosi all'ltalia, alia 
Spagna e al Portogallo. * 11 
mondo capitalistic — disse 
Misiano parlando ai lavora
tori della citta — brucia il 
granturco nei form delle lo
comotive in Argentina e pre-
ferisce lasciar marcire la 
came ed il pesce nei depo
sit i di New York e di Ijtndra 
piuttosto che mandarli in 
Russia. 71 mondo capitalistic 
ordina di affondare nel Medi 
terraneo una nave carica di 
generi alimentari inviati al 
popolo russo dai lavoratori 
francesi. Nonostante il boi-
cottaggio della borghesia. il 
proletariat d'ltalia ha rac
colto e continua a raccogliere 
generi alimentari, sottoscri-
zioni e prodotti di ogni tipo 
per gli affamati di Russia. 
Non cedete sul fronte della 
fame come non avete ceduto 
sul fronte della guerra... >. 

C'e. in queslo incitamentn 
finale, tutto Misiano, la sua 
oratorio trarnlgente, «napo-
lelana >. ma tuttaria precisa. 
di chi chiama la fame col 
svo nome e cosi la guerra. 
Ma I'uomo che nella prima
vera del 1922 parlava ai lavo
ratori di Tzarizin. anche se 
ancora molto giovane (era 
nato nel 1884 e avera dunque 
soltanto 32 anni) avera gia 
alle spalle una esperienza 
straordinaria di battaglie in-
ternazionaUstiche. Pochi anni 
prima, nel gennaio del 1919. 
insieme ad un pugno di ita
liani — Mario Accomasso, 
Oreste Abbate. Duilio Baludi-
ni e qualche altro — Fran
cesco Misiano aveva combat-
tuto a Berlino a fianco degli 
spartachisti per difendere In 
sede del Vorwartz dall'assalto 
degli uomini di Noske. 

Lo studioso sovietico Juri 
Friedman, che da anni si oc-
cupa con grande passione 
delta tioria del movrmerrto 

operaio italiano, ha gia rie-
vocato una volta sul nostra 
giornale (I'Unita, 21 gen
naio 1959) i fatti di Berlino, 
raccogliendo fra I'altro la 
testimonianza di Mario Acco 
masso che, tomato in Italia, 
doveva dwenire qualche anno 
dopo sindaco di Savona. 

Altri jmrticolari sono stati 
forniti da Helmut Liebknecht, 
il figho del martire, in un ar
ticolo uscito nel 1935. Rac-
conta fra I'altro Helmut 
Liebknecht che il gruppo ita
liano die scese a fianco degli 
spartachisti nella fase deci-
siva della battaglia per ta di-
fesa del giornale operaio te
desco aveva il compito di 
t tenere una delle strade 
adiacenli al Vorwartz. Ma gli 
uomini di Noske premevano 
ormai da tutte le parti e la 
battaglia si trasferi cost nei 
corridoi e poi negli uffici stes-
si del giornale. Qui i difen 
sori alzarono barricate ad 
ogni piano fino a che Noske 
ordino di far saltare con la 
dinamite tutta un'ala del 
I'edificio. Alia fine del com-
battimento, Misiano si trovb 
miracolosamente illeso col 
berretto ed il cappotto perfo 
rati dai proiettili. Poi il pro-
cesso: il gruppo degli italiani 
e gli spartachisti tedeschi — 

racconta Liebknecht — erano 
sullo stesso banco con le 
stesse imputazioni: ex ne-
mici (la guerra mondiale era 
finita solo da un anno) che si 
erano trovati finalmente sullo 
stesso fronte, non piu quello 
fra le nazioni ma quello fra 
le classi ». 

Ma le stesse circostanze 
dell'arrivo a Berlino vanno 
qui ricordate per la loro ecce-
zionalita: in una breve auto 
biografia scritta da Misiano 
quasi sicuramente — come si 
usava un tempo — per il par
tito, leggiamo infatti che la 
sosta nella capitale tedesca 

non avrebbe dovuto essere 
che una tappa di un viaggio 
molto piii lungo. Misiano 
avrebbe dovuto raggiungere 
infaUi Leningrado e assu-
mere nella citta dell'Ottobre 
la direzione di un giornale 
per le truppe italiane sbar-
cate, insieme alle altre forze 
dell'lnlesa. a Murmansk per 
soffocare la giovane Repub-
blica dei Soviet. 

L'invito a recarsi nella 
Unione Sovietico per un la
voro cosi importante e deli-
cato era stato rivolto a Mi
siano dallo stesso Lenin at
traverso Angelica Balabanov. 
Ma la storia. e i Iribunali di 
Noske. decisero altrimenti A 
sottrarre Misiano dalle car-
ceri tedesche provvidero poi 
gli elettori di Napoli e di To 
rino che elessero il qiovnne 
intemazionalista nelle listc 
socialiste. 

I giorni piu drammatici 
dovevano pero ancora venire: 
fu nel 1920 che fascisti e na 
zionalisti iniziarono contra Mi
siano una lunga e ferace per 
secuzione. «Vi abbandnno il 
disertore e traditore Misiano, 
deputato al portamento nazio 
nale. leggiamo in unn sconcio 
" proclama " di D'Annunzio 
ai legionari fiumani liaiegh 
la caccia e inftiqqptpqli il ca 
stigo immediatamente e a 
ferro freddo Questo c un or-
dine Io ne rirendicn ardi-
tamente il peso e I'onore * 

Ma nel 1921 i lavoratori lo 
eleggono per la seconda volta 
al parlamenio e lo difendnnn 
poi quando conlro di lui scat-
ta una nuova provocazione 
fascista: la condanna a dieci 
anni di carcere. la revoca del 
mandato parlamentare. I'ar-
resto. c J\risinno — leqgiamo 
in un comunicato dell'esecu-
tivo del PC d'ltalia dell'aprile 
1921 — e e rimane una ban 
diera >. 

Adriano Guerra 

E' morto a Parigi lo scrittore 
accademico di Francia Andre Maurois 

Fu il«biografo-artisfa 
degli anni venti 

» 

Andre Maurois 

PARIGI. 9. 
Andre Maurois (pseudonimo 

di Emile Herzog) * morto que
sta mattina nella clinica dove 
era stato ricoverato tre serti-
mane or sono per essere ope-
rato a causa di un'occlusione 
intestinale. Le sue condizioni si 
erano improwisamente aggra
vate ieri sera. Maurois aveva 
•2 anni. Era nato nel IMS a 
Elbenf d * una famiglia di In
dustrial! alsaziani israelii!. 

Nato nel 1885 a Elbeuf. in Xor-
mandia. Andre Maurois apparte-
neva a una famiglia di ricchi 
industriali alsaziani rifugiatisi 
in Francia quando la loro re
gione di origine era stata an-
nessa dalla Germania, dopo la 
guerra del 1870. Si chiamava in
fatti Emile Herzog e. fino alia 
prima guerra mondiale, setnbro 
rinchiudersi nelT attivita pater. 
na anche se, allievo di Alain. 

<no\a ottenuto il premio di fllo-
-ofia a conclusione dei suoi studi 
liceali. In bre\e. pero. dopo un 
esordio abbastanza felice. egli 
acquisto un posto di primo pia 
no nella recente letteratura fran 
cose soprattutto con la sua ope 
ra di biosrrafo. tanto piu che 
•iaggistica e c biografia >. in 
Francia e in Inghilterra, sono 
considerate forme della lette
ratura da porre accanto al ro-
man7o e alia lirica. 

Nella *ua opera, quindi. si 
precisano due aspetti. Anzitutto 
il grande interesse per I'lnghil
terra e per le personal,ta del 
mondo anglo-sassone: Byron. 
Shelley. Disraeli. Alexander Fle
ming. poeti uomini politici e 
<=eienziati. gli offrono di volta 
in volta i temi per una ricerca 
che a r m a fino alle moti\az.om 
p^icologiehe partendo dal qua 
dro ambientale e sociale. L'altro 
a«petto e il suo modo di conce-
pire )a « biografia >. < ramo del
la «toria ». e«h dice, ma anche 
< forma d'arte ». 

II suo primo grande successo 
fu appunto la biografia di Shel
ley. intitolata Ariel, nel 1923. Ma 
gia dalla sua esperienza di in-
terprete presso le truppe inglesi. 
durante la prima guerra mon
diale. ave\a ricavato un libro 
di scintillante umorismo. / si-
lenzi del cotonnello Bramble. 
uno dei tanti < confronti > che 
ogni tanto i francesi sentono il 
bisogno di scrivere per misu-
rarsi con i loro vicini d'oltre-
manica. Una Storia dlnohilter-
ra (1947) destinata ai suoi con-
nazionali: una Storia di Fran
cia (1947) destinata agli anglo-
sassoni e infine una Storia dealt 
Stati Vniti (1943). ne avevano 
fatto negli ultimi anni un me-
diatore fra i popoli delle due 
lingue e delle due culture. Infine 
si associo a Aragon per scrivere 
quella storia parallela degli Stati 
Unrtl e dell'URSS destiMta al 
grande pubblico. 

'kd^CAi <^+JLH^*1ZIAZ * 


