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 Non c' bisogno di dire che tale svolta ha
 la pi totale disapprovazione del crociano Romeo.
 Nel volume, sempre tramite il nesso indiretto

 rappresentato dalFinfluenza crociana, si trova
 modo di chiamare in causa pure i medioevalisti.
 E, in concreto, di Giorgio Falco che si parla e
 deirimportanza che ebbe per lui Fincontro con
 Fidealismo e stoiicismo crociano , dal quale egli
 trasse una visione della storia, una sorgente d'in
 teressi, un m todo di lavoro per larga parte di
 verso dalFantico . E certo - chiosa il Romeo,
 riferendosi a quel che rappresent la Santa i?o
 mana Repubblica, salutata dal Croce al suo ap
 parire, nel 1942, come prova deWinnalzamento
 che si viene compiendo nei nostri studi di storia
 medioevale - ,attraverso le indagini del Falco
 e in genere dei medioevalisti pi vicini all'inse
 gnamento crociano, una nuova dimensione del
 Medioevo si veniva schiudendo negli studi ita
 liani. Al Medioevo econ mico e giuridico caro
 soprattutto agli storici italiani del primo quin
 decennio del sec lo, alla loro problem tica tutta
 fatta di comuni e di feudalesimi e classi sociali
 in lotta tra loro, succedeva adesso un Medioevo
 religioso e morale da eui riceveva nuova luce e
 calore tutta la storia dei secoli di mezzo (cap.
 IV: Il Medioevo di Giorgio Falco , pp. 181-184).

 Come si vede, una tastier a molto vasta e va
 ria, che va dal Medioevo alle Annales, quella
 su eui, con grande maestria batte il Romeo. Ne
 risulta un quadro storico completo e, pur nel
 Funicit delFispirazione, sapientemente articolato,
 strumento di aggiornamento scientifico utilis
 simo per ogni cultore di studi storici a qualsiasi
 livello.

 BERNARDINO FERRARI

 G. CAVALLINI, La din mica della narrativa di
 Fogazzaro, Biblioteca di cultura , 131, Bul
 zoni ed., Roma 1978. Un volume di pp. 194.

 Airimportante processo di revisione critica
 dell'opera di Fogazzaro, in corso da almeno due
 decenni con risultati gi apprezzabili, contribuisce
 questo sobrio volume di Giorgio Cavallini affron
 tando con sicurezza la qu stione, a nostro par re
 centrale, della t cnica narrativa del Vicentino.
 Pur attento a non sovvertire giudizi di valore ed
 interpretazioni che egli considera rmai acquisiti,
 il Cavallini delinea nei tre capitoli centrali del
 suo saggio un quadro persuasivo dei procedimenti
 fogazzariani di costruzione del personaggio -
 drammaticamente impegnato nello sforzo di sot
 tra^si al determinismo dei fattori o condiziona

 menti natuiali - e degli intrecci, dei quali, sfatata
 l'accusa di staticit , ricostruisce il modello din -

 mico rintracciabile in tutti i romanzi, ancorch
 suscettibile di novit e variazioni strutturali.
 Come Parte di ogni autentico romanziere, anche
 quella del Fogazzaro si lascia intendere come una

 combinatoria di mo ti vi, lunzioni, topoi e ruoli al*
 tamente elaborati rispetto ai loro modelli morfo
 logici, nei quali si condensano le ragioni narrative
 e percio poetiche dello scrittore. Sotto questo
 aspetto, l'indagine iniziata dal Cavallini attende,
 naturalmente, di essere continuata ed approfon
 dita, relativamente sia ai singoli romanzi, sia a
 procedimenti formali e a complessi tematici ri
 correnti nelFintera produzione narrativa del Fo
 gazzaro, e a quest'ordine di ricerche gi accen
 nano con sicurezza le analisi del Cavallini. Non
 meno importante ci sembra la difesa, che il critico
 si assunta, del linguaggio fogazzariano, del quat
 le egli non si nasconde gli indubbi difetti (che
 non ci sembrano tali in rapporto ad un'ideale
 scrittura art stica, ma alla realizzazione del pro
 getto narrativo), per concludere tuttavia che

 quei modi linguistici e stilistici obbedivano,
 almeno in parte (...) ad alcune delle moltepli
 ci "spinte" ed emozioni (in direzione del sogno,
 deirimmaginazione, del mistero, eec, oppure al
 fine di. stabilire un nuovo rapporto conoscitivo
 con la realt ) che si ritrovano intorno a quegli
 anni alla base della nascente letteratura decaden
 tistica europea (...) e dei tentativi non confor

 mistici di sperimentalismo letterario-linguistico
 operati ?n Italia da certa scapigliatura (Dossi,
 Faldella, eec.) (pp. 152-153). Quel linguaggio

 insomma omogeneo all'intuizione che il Fogaz ?
 zaro, in quanto romanziere, ebbe del reale .

 LUIGI DERLA

 M. V. GHEZZO, Manara Valgimigli, 1876-1965.
 Studi e ricordiy Spes, Milazzo 1977. Un volume
 di pp. 249.

 A quasi 14 anni dalia sua scomparsa, Manara
 Valgimigli oggetto di una notevole bibliograf a
 e gi abbiamo alcuni bilanci critici; dop o i con
 vegni di studio a Milazzo, Messina, Vilminore, Sa
 lerno e Padova e le due opere di A. M. Marcelli, Ma
 nara Valgimigli scrittore, Spes, Milazzo 1964, e di
 R. Ruifino, Manara Valgimigli fil logo poeta,
 Sicilia Nuova, Milazzo 1974, sempre nella stessa
 collana Studi valgimigliani , uscito nel lu
 glio 1977 il volume della Ghezzo che riunisce,
 in parte ampliandoli, i suoi scritti dedicati l

 maestro ed una accolta di lettere del Valgimigli
 a lei, precedentemente apparsi in varie sedi, con
 Faggiunta di un capitolo nuovo, Valgimigli
 allegro .

 La dimensione scolastica del Valgimigli in
 trodotta per prima, in Ricordi di una scolara
 (pp. 9-22) e Valgimigli maestro di scuola (pp.
 23-41), con un r pido schizzo dell'iter cult rale
 di Manara Valgimigli attraverso gli incontri pi
 signif cativi e i libri pi importanti, inserito in
 una rievocazione, commossa perch attinge a rr
 coidi personali, del suo insegnamento all'Univer
 sit di Padova, dei suoi metodi.e della sua quasi
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