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Lettera da Parigi 

L'avanguardia russa 

e I'arte della 

rivoluzione 

tornano in Occidente 
Piu di mille opere dagli Sciti all'avanguar-
dia sovietica: un favoloso viaggio attra-
verso duemila anni di arte russa in una 
mostra grandiosa inaugurata al Grand Palais 

' Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 2,1. 

« Duomila anni di arte rus-
. sa dagli sciti ai nostri gior-
. ni »: questo 6 1'itinerario del 
„ favoloso viaggio artistico che 
, la mostra d'arto russa, inau

gurata da Malrax e da Kca-
torina Fursteva al Gran IJa-

. lais, propongono ai parigini. 
La mostra, che si arrestava 
pero a lie iconic, fu pre.scntata 
anche a alloma la primavera 
acorsa. 

Piu di un migliaio di opere 
— provenienti dai musei di 
Mosca e di Leningrado, e del 
tutto inedite per i francesi — 
sono state raggruppate. in 

* quattro se/ioni: dal paleoliti-
co inferiore, tremila anni pri
ma di Cristo, aH'introdu/ione 
del cristianesimo nel decimo 
secolo; dal decimo secolo a 
Pietro il grande: dall'artc di 
influsso occidentale del 18" se
colo alia rivolu/ione del 1917: 

' dalla rivoluzione all'arte so
vietica dei nostri giorni. 

<• Una mostra cosi ciclopica 

maschera mortuaria d'oro 
mabsiccia del faraone egizia-
no conobbe cento volte piu 
visitatori di quelli che non 
ebbe la mostra di Picasso). 
Uno sforzo organizzativo 
enorme 6 stato fatto dai 
sovietici — proprio in ono-
re di Parigi e alia sua 
dimensione, Malraux imperan-
te. A qucsta generosa apertu 
ra verso i francesi si de \e 
anche il fatto che siano stati 
per la prima volta qui mo-
strati quadri che gli stessi 
cittadini sovietici non hanno 
mai visto: vale a dire le ope
re di Larionov, Gonciarova, 
Tallin. Malevich. Kandinski, 
Chagall. Falk. i cosidetti « pit-
tori maledetti ». le cui tele 
sono abitualmcnte conservate 
nei depositi dei musei di Mo
sca e di Leningrado. 

Chi schive — e che non e 
un critico d'arte. e i cui ap-
pre/zamenti vanno dunque ac-
colti con beneficio d'inventa-
rio — ha ravvisato, in que-
st'ultima parte della mostra, 
forse 1'aspetto piu interessan-

Marc Chagall: < L'apparizione >, 1917-18 

, prcsenta, a priori, grandi la-
cune: manca di unita e di filo 

' conduttore solidi. rischia <li 
' accavallarsi alia rinfusa su un 

immenso territorio c per due
mila anni, corre il pericolo di 
diventare una mostra per eru-

• diti di storia deH'arte, capaci 
' di raccape/zarsi attraverso il 
' salto. il vuoto dei sccoli. Poi-
' che in Francia. come c noto. 

la critica d'arte fa difetto 
quanto quella lctteraria o ci-
nematografica nei confront! 

' dcH'evonto culturale del gior-
no — 1'onera viene adorata in 
se e per se con rudimentale 

' ingenuita. talora — la stcssa 
accoglienza fatta dai giorna-
li aircsposi7ionc. e solo un 
generale osanna: il che e be
ne da un lato ma non offre 
dall'altro il filo d'Arianna 

- stifficicntc a comprenderne i 
• tratti piu validi. 

L'esposizione brilla. rilure 
« questo e cio che talora mol-

_ ta stampa sottolinea: « La mo
stra russa ha un peso in oro 

. eguale al tesoro di Tutankha-
. men», scrive il critico del-
- 1"« Aurore >, ritenendo che i 

francesi portino soprattutto in-
teresse al divino metallo (la 

te per gli amatori d'arte mo-
dcrna. Un apporto prczioso e 
diretto arrccato alia storia del 
surrealismo. del cubismo e 
dell'astrattismo in occidente. Si 
e grati ai sovietici (l'inizia-
tiva appartiene alia Fursteva) 
di aver lasciato comprendere 
— anche a scapito del « rra-
lismo socialista». che riem-
pie delle sue tele qualche sa-
lone — quale rigoglioso inge-
gno ispirasse gli artisti russi 
dcll'inizio del secolo, cubisti, 
astratti e surrealisti. € Tl vil-
laggio natale di Vitebsk » di 
Chagall, del 1918, il Mietitore » 
di Malevich (il pittorc « suprc-
matista » sostitui Chagall co
me direttore del museo di Vi
tebsk. pnnocando la parten-
za di Chagall per la Francia). 
la < Festa al villaggio» di 
Kustodiev (18781927). i due 
stupendi dipinti di Falk c di 
Kandinski gia bastano a do 
cumentare cioo che di deter-
minante I'arte contemporanea 
mondiale de \c agli artisti rus
si deH'inizio del secolo e del 
periodo rivoluzionario. 

Maria A. Macciocchi 

L'Otfobre e la cultura Quali sono gli obbiettivi, i 
della pedagogia nata dalla 

, i risultati 
Rivoluzione ? 

v.* 
1 . 

Odessa: studenti vietnamiti dell'lstituto di Marina Mercantile discutono con i loro colleghi sovietici (a sinistra). Universita di Lwow: esame di ammissione alle Facolta di fisica (a destra) 

Una scuola al passo 
con la scienza moderna 

Un processo di educazione permanente che mira a rendere I'uomo padrone della realta naturale e 

monio culturale dell'umanita nel pensiero di Lenin - Il dibattito con la pedagogia occidentale 
sociale - II marxismo e il patri-

- La «politicita» della scuola 

Natalia Goncharova: t Raccolta dalla frutta », 19ft 

« La vecchia scuola era una 
scuola in cui si studiava mec-
canicamente; che coslringeva 
ad imparare una gran mole 
di cogmzioni inutili, superflue, 
morte, che infarcivano la 
mente e trasformavano la 
nuova generazione in una 
schiera di burocrati di un uni-
co stampo. Pero commettere-
ste un gravissimo errore se 
tentaste di trarre da cio la 
conclusione che si pud diven
tare comunista senza impa-
dronirsi di tutto cio che il sa-
pere umano ha accumulato. 
Sarebbe uno sbaglio pensare 
che basti assimilare le parole 
d'ordine comuniste, le conclu
sion della scienza comunista. 
senza essersi impadroniti del 
comptesso di cognizioni di cui 
il comunismo stesso e il risul-
tato». Cosi Lenin al Komso
mol nel 1920, e su questo tema 
tornd piu volte, con insistenza, 
a sottolineare il carattere di 
continuita dialettica che la 
cultura marxista e comunista 
rappresenta rispetto al patri-
monio culturale dell'umanita, 

11 secondo punto, anch'esso 
espresso da Lenin con estrema 
chiarezza, riguarda il caratte
re politico dell'educazione, o 
meglio il nesso fra educazione 
e direttive generali di svilup-
po politico della societa, o an-
cora la collocazione della 
scuola nel processo generale 
di costruzione del socialismo 
e del comunismo. La scuola 
fuori della vita, fuori della 
politico, scriveva Lenin nel 
1918, riprendendo precedenti 
sue considerazioni. e una men-
zogna e un'ipocrisia. E* la 
classe borghese, ripeteva Van-
no dopo, che sostiene la tesi 
della neutralita mentre della 
scuola si serve come di uno 
strumento per la conservazio-
ne del proprio potere. € senza 
curarsi di fare della scuola 
uno strumento di educazione 
della persona umana >. cid 
che soltanto dalla scuola socia
lista pud esser fatto. 11 legame 
tra educazione e politico veni-
va enunciato in modo netto e 
senza finzioni. ma con I'avver-
timento che non doveva inten-
dersi quel legame in modo 
€ volgare e distorto >, sulla 
base di meccaniche trasposi-
zioni Nello stesso anno il pro-
gramma del PC (b) affermava 
che la scuola e~ uno strumento 
delta dittatura del proleta
riate. 

Individuo 
e societa 

Gl'ideali scolastici a cui si 
ispirava il nuovo regime tro-
varono una enunciazione piu 
particolareggiata in taluni 
(non in tutti) scritti di Luna-
ciarskij. per esempto in un 
documento del 1913. in cm si 
diceva tra Valtro: « 11 mondo 
della borghesia oscilla tra due 
poli: I'individualtsmo, postu-
lato dal mondo della proprieta 
privata e della concorrenza, 
ed il servUismo. Vannienta-
mento della personality nella 
macchina gerarchica e indu-
striale-militaristica del loro 
stato. Essi sono Vuno peggio 
dell'altro. Not, come si £ aid 
detto. non dimentichiamo il 
dintto della personahla a uno 
sviluppo originate, Noi non ab-
biamo ragioni per limitarla, 
per ingannarla e modellarla 
secondo forme imposte: la sal-
dezza della societa socialista 
non poggia sulla uniformita 
della caserma, ne sull'ammae-
stramento artificiale. ne sul-
I'inganno religioso o estettz-
zante. ma sulla reale solida-
rietd degli interessi. Ecco per-
chi i reale per noi il principio 
della piu profonda unitd nella 
massima differenziazione. Tut-

tavia, come nell'insegnamento 
bisogna riservare un alto po-
sto al metodo individualizzan-
te. cosi il piu bel compito del 
Veducazione e la creazione di 
un collettivo scolastico, sal-
dato da un gioioso e solido ca-
meratismn. che fa sorgere 
nell'anima dell'adolescente, 
sviluppando in lui le inclina-
zioni corrispondenti, un pro-
fondo senso di socialita, la ca-
pacita di sentirsi realmente, 
con tutto il ctiore. parte soli-
dale di un grande intero. La 
disciplina volontaria. lo spirito 
di solidarieta. il lavoro comu-
ne, Vautogoverno sulla base 
dei principi della plena egua-
glianza, il principio di coralita 
ovunque sia possibile. i molte-
plici atti di lavoro tendenti alia 
creazione di un comune risul-
tato complesso, ecco i principi 
che, accanto alio studio della 
umanita passata e presente 
alia luce del socialismo scien-
tifico. ci daranno quel cittadino 
di cui abbiamo bisogno e che 
la scuola borghese, che sa 
educare solo degli egoisti e 
degli ottusi, non educa in nes-
sun luogo». Egli continuava 
dichiarando che certi metodi 
praticati dai migliori educa-
tori borghesi meritavano una 
particolare attenzione. 

Ci furono in effetti. tra il 
1921 e il 1928, accanto al prin 
cipio dell'istruzione politecni-
ca. alcuni tentativi di usare a 
scopi rivoluzionari procedi-
menti propri delle «scuole 
nuove > occidentali. ad esem-
pio il metodo dei complessi, 
simile a * metodi americani, 
che poi venne successivamen-
te atlenuato — fino a scompa-
rire — non senza ragioni og-
gettive. 

Cera del resto in Russia 
una duplice tradizione peda-

gogica di opposizione alia 
scuola zarista — quella liber-
taria tolstoiana, e quella 
scientificizzante della « pedo-
logia » — a cui andarono sim-
patie e adesioni fra persona-
lita in vista, a partire dalla 
stessa Krupskaja. Nel 1936 la 
«pedologia » fu condannata 
dal CC del PC (b). Nel 1959 il 
presidente dell'accademia del
le scienze pedagogiche, Kai-
rov, constatava che I'estremiz-
zazione dell'atteggiamento an-
tipedologico aveva portato ad 
una «pedagogia senza fan-
ciullo >. 

Marxismo 
e attivismo 

La discussione su marxismo 
e attivismo e" continuata in oc
cidente e non £ conclusa. Per 
quanto ci riguarda, in Italia 
e'e stato uno sforzo costanle 
di « fare i conti » con la scuo
la attiva senza condanne nette 
e senza rifiutare di prendere 
in considerazione quanto di 
positivo pud venire dalla pe
dagogia democratica non mar
xista alio sviluppo d'una peda
gogia socialista. Resla il pro-
blema di quanto la mancanza 
di un simile confronto dialet-
tico possa aver nuociulo alio 
sviluppo della pedagogia in 
URSS. Ma va notalo che gli 
ultimi scritti sovietici tendono 
ad assumere nei confronti, per 
esempio, della Montessori o di 
Dewey, un atteggiamento as-
sai piu aperto al confronto 
che alia condanna. 

Cio su cui la pedagogia so
vietica punta con forza. e che 
rappresenta uno stimolo a svi 
luppare la ricerca anche da 
noi, e il problema del conte-

nuti del conoscere, sin dalla 
educazione prescolastica, la 
preoccupazione che il giovane 
e Vadulto che studiano in una 
delle tante forme di quella che 
e davvero un'educazione per
manente non restino indietro 
rispetto alio sviluppo delle 
scienze. Per questo i sovietici 
si sforzano di comunicare con-
tenttti positivi, validi, speri-
mentati, capaci di rendere 
I'uomo padrone della realid. 
naturale e sociale, e di inse-
gnare a reimparare continua-
mente, non solo coltivando il 
gusto e I'abito della lettura, 
ma anche affinando la capaci
ty di documentarsi. Deriva di 
qui anche la prevalenza dei 
contenuti scienlifici nei pro-
grammi, che fa della scuola 
sovietica, se non un modello 
di scuola umanistica moderna, 
un motivo di sprone a risol-
vere in quella direzione il pro
blema sempre attuale dei ca-
ratteri dell'umanesimo. 

Sul carattere collettivistico 
dell'educazione non si pud che 
concordare. Fin dall'asilo si 
cerca di sviluppare il senso 
del valore di cid che si fa per 
e con gli altrt. e dobbiamo ri-
conoscere che dalla scuola so
vietica, indipendentemente dal
le deficienze che si possano 
veripcare nell'attuazione di 
quel principio, viene la riaffer-
mazione marxista del caratte
re sociale dell'uomo. tanto piu 
valido oggi che il mondo bor 
ghese da un lato esaspera Vin-
dividualismo e dall'altro crea 
individui di massa. 

Infine un'altra questione: i 
caratteri della poliftritd della 
scuola. La posizione nostra si 
differenzia da quella sovietica, 
non perche Villusione della 
neutralitd scolastica abbia fat
to breccia — come potrebbe 

dopo vent'anni di scuola fasci-
sta e venti di scuola sottoposta 
alia pressione clericale? — ma 
perche riteniamo jjiii efficace 
la lotta oggi per formare uo 
mini colli, aperti e democra-
tici e, sulla stessa linea. co-
struttori del socialismo e del 
comunismo in una scuola ric-
ca di contain con la realta 
politico ma non ideologica-
mente qualificata. II fatto che 
noi non sosteniamo una scuola 
< marxista » e ancor meno una 
scuola atea e legato ai diversi 
problemi che la via italiana al 
socialismo 

Ma se vi sono queste dif-
ferenze, resta storicamente 
certo che dalla scuola sovie
tica, dalla sua storia. dai suoi 
successi e dalle sue difficoltd 
abbiamo tutti — comunisti e 
no — veramente molto da im
parare in particolare per 
quanto riguarda il legame tra 
scuola e vita. 

Giorgio Bini 

I precedenii articoll sono 
stati pubblicati il 17 e il 20 ot
lobre. 

N.B. - La bibliografia in ita-
liano sulla scuola sovietica. dal 
1920 ad oggi. comprende parec 
chie decme di tiioli Fondamen-
tali sono: A. DAZIANO: La 
scuola nell'Unione Sovietica, Mi-
lano. Feltnnelb. 1962: G. GAD-
DI: La riforma della scuola net-
IURSS. Roma. Italia URSS. I960: 
II cittadino e lo Stato sovielico. 
Roma-Milano. CE1. 1966: La 
scuola nell'URSS e la lepge 
Krusctov, Roma. Armando. 1959: 
M.A. MANACORDA: 11 marxi-
smo e Veducazione. vol. I l l , 
Roma. Armando. 1964 65: URSS 
19171967. La scuola della nvolu. 
zione. n. £9. 1967 di « Riforma 
della Scuola >: L. VOLPICELLI: 
Storia della scuola sovietica. 
Brescia. « La Scuola >. 1953. 

Pubblicati gli atti del secondo convegno di Lucca 

A che punto e la«scienza» del fumetto? 
Le manifestazioni dedicate ai « comics » sono ancora troppo disor
g a n i z e e confuse — L'ipoteca commerciale — Babele di linguaggi 

Si calcola che i ietton abi-
tujli di fumetu in Italia siano 
allincirca cmqae mifconi. per un 
totale di un mihone di fascicoh 
alia settmana. La imponenra 
qjan:ilativa del fenomeno g.u 
stifica d: per se sola la crescen-
te attenzione che da qualche 
anno a questa parte — a partire 
dal 1961 per l'esattezza. con la 
pubblicazione de / fumelli di 
Della Corte e de / pnmi eroi di 
auton van — soe.ologi, ps.cologi. 
pedago^.sti e uommi di cultura 
hanno dedicato ad un settore fi
ne ad aSlora sbnzativam«i:e e 
aitezzo«am«ue ca:ak«ato sotto 
la voce « sotiocultura ». Nel suc
cessive f.onre di studi e ricer-
che. assunse una pos:z one di 
nlievo, di coagulo delle vane 
espenenze che si andavano con-
ducendo. il Pnmo salone dei co
mics tcnutosi a Bordighera ne, 
1965. La cui nascita tante spe-
ranze suscitd tra co!oro che au 
spicavano tl p a s s a g e da un 
periodo .n;ziale. certamente sne-
vr.ab-.le, carattenzzalo da slaa 
ci pK)n:eristici ma anche da erv 
tusiasmi indiscnnrnati e acntici. 
ad una fase di magg:ore matu
rity e nflessHjne in cui si po-
tesse finalmente porre ordine al
le fila di un discorso d;sperso 
in m:lle nvoli e procedere sulla 
via di una crescente scientifi-
cita. 

Quelle promesse mirali e le 
conseguenti speranze sono an-
date via via scomparendo neile 
successive ediz;oni del Salone. 
nel frattempo trasferitosi a Luc
ca. Appare mteressante oggi ri-
leggere gli atti del secondo con
vegno. quelk) del 1966, alia lu
ce dei risultati del recente terxo 

convegno svoltosi m giugno. Di-
fetti e pregi della manifestaz.one 
trovano una puntuale venfica 
nella pjbb.:caz.one delle rela-
z.oni preseatate allo.-a. e so
prattutto i pr.mi lasciano tra-
spanre una ineqjivocabile li
nea di sviluppo che ant.cipa il 
semisuccesso deli'ultimo conve
gno (1 fumelti. Atti dei convegno 
di Lucca. 24 sett 2 ottobre 1966. 
Q-jademo de c I problemi della 
pedagogia >. 9. 1967. Lstituto di 
Pedagog;a doli'Unnersita di Ro
ma. p. I-H L. 1600). 

Leggendo il qjaderno emerge. 
quaie prima constataz.one. la 
estrema babele dei l.nguagg. che 
si susseguono. si accavallano. 
si mescolano. si annullano. fino 
quasi a co-nvolgere e sommer-
gere gli mterventi p.u meditau 
e sen. 

A questo punto «i presenta la 
necessita. ormai non piu elud:bi-
le. di una nstrutturazone del 
Salone. se esso vorra restare 
tede'.e alia propria aspirazione di 
pors: quale momento propulsivo 
e a!lo stesso tempo di bilancio 
degli stud, e delle esperietize 
che si va facendo nel settore. 

G.a alcune indicazioni concre
te. ai nguardo. sono state avan-
zate. In pnmo luogo. la necessita 
di mdinzzare I'attivita secondo 
filoni di ricerca spec la list :ca — 
pstcologfca, sociologica. pedago 
g:ca. di Unguaggio. figurativa. 
stonca. economica. ecc. — in 
modo da evitare i perieoli di 
superficia:i:a e npetitivita. 

In secondo luogo. appare 
quanto mai mdispensabile sot-
trarre U Salone a tutte le ipo-
teche di natura commerciale 
che gli editori vi hanno apposto. 

Qualsiasi prodotto commercia
le. e quindi anche il fumetto. 
e espressione e al tempo stesso 
veico:o di una ideo!ogia ben 
precisa. in quanto ha !o scopo 
di dare al consumatore. nel no 
stro caso al lettore. c:6 che 
egli vuole e non cid che egli 
ancora non sa di poter voere. 
Cultura e profitto non vanno 
d'accordo. ma Tuna e inevita-
bil mente destinata a subordi-
narsi all'altro quando si tenta-
no ambigui compromessi. 

La presenza di questi pesanti 
condizionamentt fimsce per met-
tere in ombra quanto di pos.ti-
vo tuttavia esiste ed emerge 
I,a ncerca di gruppo condotta 
da Tnnchero («Trentamila pa-
gjne di fumetti »). Laura (« La 
stampa italiana a furnetti nel 
penodo fascista >) e Traini 
cLa tecnica dei comics italiani 
dal 1930 al 1934 *) e resemp'ifl 
carone e prefigurarone del ti-
po di mdirizzo culturale che U 
Salone dovTebbe prendere. al-
meno negli auspici degh studio-
si e appas^ionati piu atrenti. 
N'elle tre relazioni e lumeggia 
ta tutta una sene di rapport! 
di dipendenza. di resistenza e 
persino di reazione che i fumet
ti italiani istituirono con fl re
gime fascista e con il suo roz-
zo tentativo di imporre anche 
in questo campo una po'itica di 
autarchia che sostituisse Gor
don. Mandrake. Uomo Masche-
rato. Cino e Franco d'o'treocea-
no con nuovi eroi e miti di una 
epopea nazional-imperiale ri-
volta alle conquiste in Africa. 

Queste relazioni rappresenta-
no U nucleo centrale del fascj-
coio e seru'altro la parte di gran 

lunga piu lmportante. Noteiole 
interesse riveste. inoltre. l'in-
tervento del professor Quadno. 
docente di psico.ogia alia Cat-
tolica. il quale basandosi su una 
ricerca condotta nel terntono 
milanese su un campione di 
1-555 ragazzi a tre liveJj di eta 
(9-11-14). e dalla quale risulta 
che 1*80 per cento sono lettori 
abituali di fumetti e il 10 per 
cento lettori sa:tuari. ha svi-
iuppato fipotesi del fumetto 
qua.e fattore di partecipazone 
soaale e inteerazione mterper-
sonale nel gruppo com.in-tano 
«ludico» del preadolescente. 
Gli ha fatto da pendant la co-
municazione della profes50ressa 
Gnmaldi. assistente di pfico'a 
gia. che ha nfento come la 
gran parte dei ragazzi non let-
ton di fumetti e ccostituita da 
soggetti deficrtari o dal punto 
di vista inteUettito o dal punto 
di vista affettivo*. per cm. 
con un paradosso solo appa-
rente, si giunge alia conclusio
ne che c un gen-tore dovrebbe 
preoccuparsi di piu se i propn 
figli non desiderano leggere i 
fumetti. piuttosto che del con
tra rio >. 

Vanno segnalate anche le re
lazioni del giornalista Conte, 
reasamente contrario all'instau-
razione di una censura sulla 
stampa a fumetti. cavallo di 
Troia di una censura generale 
sulla stampa. e quella dejo 
spagnoo Gasca su fumetti e 
pubblicita. Mancano, inveoe. le 
relazioni di Volpicelli, Bertieri 
e Sullerot. tra le cose migliori 
ascoitate a Lucca, 

Fernando Rotondo 

II Congresso 
degli italianisfi 

a Budapest 
Un utile inconfro internazionale che 
ha riunito sfudiosi di ventisette 
paesi - II dibattito sul Romanticismo 
Si 6 tenuto dal 10 al 

14 ottobre a Budapest (piu 
un'appendice veneziana fl 
no al 17) il sesto Congresso 
degli Italianisti organizzato 
dall'Associazione Interna 
zionale per gli Studi di 
Lingua e Letteratura Ita
liana. Ai nostri lettori i 
lavori del Congresso sono 
stati gia ampiamente pre 
sentati da Tibor Kardos 
che ne e stato rinfaticabile 
ammatore e 1'impeccabile 
ospite In sede di consunti 
vo non possiamo non rile-
vare il fecondo successo 
dell'incontro che ha ravvi 
cinato italianisti di venti
sette paesi. un successo 
che non si e limitato ai 
lavorj strcttamente ineren-
ti al Congresso ma si c 
esteso a tutla Tesperienza 
condotta per la prima vol 
ta da gran parte degli in 
tervenuti nella cordiaiis 
sima capitate unghcrese. e 
si e infine concretato nella 
presentazione del volume 
Italia ed Ungheria che rac 
coglie oltre venti saggi di 
studiosi ungheresi sui rap 
porti letterari fra i due 
paesi dalle attivitn dei mo 
naci benedettini del X se 
colo fino ai poeti d'oggi 

Ma per tornare al Con 
gresso. vanno sottolineate 
ocme fatto fondamentale 
(sia pure, a nostro giudizio. 
solo parzialmente realizza-
to) le diverse intenzioni 
che hanno mosso gli stu 
diosi di varia provenienza 
nei loro interventi sul Ro 
manticismo che era il tema 
in discussione Dopo le pa 
role di Umberto Bosco che 
ha aperto i lavori richia 
mando i concetti di reali 
smo e romanticismo. la re 
lazione imziale di Tibor 
Kardos sul Rnmanticismn 
dell'azione ha e^plicita 
mente inteso rivolcere la 
attenzione meno agli a spot 
ti letterari e piu agli as pet 
ti politico nazionali dell in 
tuizione romantica (non 
senza owiamente un rife 
rimento letterario che risa 
liva alia concezione alfie 
nana del poeta tribuno) 
centrando nella figura di 
Garibaldi resemplificazio 
ne tipica di quell'idealc 
attivo ed eroico. Ma que 
sta proposta iniziale non 6 
riuscita ad avviare un dia 
logo o a suscitare un dibat 
tito da cui scaturisse una 
dialettica di posizioni e 
quindi un reale incremento 
delle possibility di valuta 
zione e di comprensione del 
moto romantico Diremmo 
che il Congresso ha cam 
minato un po" su due bi 
nari che solo molto di rado 
sono parsi ax'vicinarsi. e 
dei quali ha finito per pre 
valere largamente quello 
che in maniera molto sue 
cinta potremmo definire di 
ispirazione « occidentale » 
cui non si e offerta una 
sufficiente altemativa mar 
xista. Abbiamo cosi ascol-
tato alcune relazioni di 

grande impegno e di note 
vole valore. tra le quali 
hanno riscosso particolare 
successo quella di Kzio 
Raimondi di cui vanno ri 
cordate soprattutto le sot 
till notazioni sui rapporli 
tra il Fermo e Lucia e i 
promessi sposi e quella di 
Maria Corti su // problema 
della lingua nel romantict 
smo italiano Questa della 
Corti e stata forse la rela 
zione che piii di ogni altra 
e parsa in grado di stabi 
lire un contalto vivo tra 
cultura accademica e im 
pegno ideologico. come gia 
prcannunciava 1'iniziale 
citazione gramsciana e la 
precisa presa di coscienza 
che in questi ultimi anni 
« quando da noj si discute 
appassionatamente di hn 
gua. lctteraria o no. si di 
scute anche di qualcosa 
che sta dentro e dietro la 
lingua ». e poi conrermava 
la finale allusione ad alcu
ni temi di assoluta attua 
lita. Kntro questi due ter
mini 1'analisi della Corti 
(sia pure riservata esclusi 
vamente alia Lombardia 
con un limite che 6 stato 
nlevato da un breve inter-
vento di Mario Sansone) e 
risultata ampia e docu-
mentata da numerose cita-
zioni con una generale col
locazione ad un posto di 
grande rilievo del linguista 
ottocentesco Giovanni Ghe-
rardini. 

Ma vanno pure ricordate 
— e naturalmente non pre-
tendiamo di esaurire tutti i 
nomi di coloro che hanno 
preso la parola — le rela
zioni di Brand. Von Nuffel. 
Arce e De Cesare suj rap-
porti del romanticismo ita
liano rispcttivamente con 
I'lnghilterra. la Germania. 
la Spagna e la Francia. e 
quella di Marcella Cecconi 
Gorra su II romanticismo 
e la scelta < positiva * del 
Nievo che si inquadrava 
nella commemorazione del 
centenario della pubblica 
zione delle Confesswm di 
un italiano. On altro ampio 
e articolatissimo settore 
dei lavori ha svolto il tema 
L'ltalta nel romanticismo 
dei Paesi deU'Europa 
Orientate e si c occupato 
dell'insegnamento doll'ita 
liano nel mondo Ma qui 
crediamo che i congressi 
sti. particolarmente quelli 
italiani. abbiano trovato la 
pifi gradevole sorpresa non 
nell'aula del Congresso. 
ma in quelle delle scuole 
di Budapest (dove sono 
stati in vita ti). come di ogni 
altra citta ungherese. in 
cui. con una scelta che 
crediamo unica in Europa. 
si e avuto modo di consta-
tare la larghissima diffu 
sione dell'insegnamento 
della nostra lingua e 1'af 
fetto e I'interesse sine en 
che il popnlo e la cultura 
ungheresi nutrono per tutio 
d 6 che riguarda il nost| 
paese. 
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