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In seno ai dibattiti che in epoca mo- 
derna hanno accompagnato lo sviluppo 
della storia della letteratura e della sto- 
riografia letteraria i concetti di classico e 
di romantico, o quelli a essi correlati di 
‘Classicismo’ e di ‘Romanticismo’, han
no prodotto differenziazioni che, come 
noto, non sempre risultano giustificabi- 
li alla luce dei rapporti reali tra le ope- 
re e gli autori. Troppo spesso, infatti, 
le prese di posizione degli storici della 
letteratura costituiscono il precipitato 
storico di segmentazioni operate ex po- 
stero che non tengono in debito conto 
l’intrinseca complessitä, contempora- 
neitä e contiguitä dei fenomeni che, in 
ambito tedesco, vanno sotto i nomi di 
Klassik e Romantik. Si pensi, ad esem- 
pio, al celebre studio di Fritz Strich del 
1922, il quale, in un’ottica del confron- 
to, fornisce un’analisi storico-critica dei 
due termini partendo dalle categorie di 
Vollendung e di Unendlichkeit. E questa 
una strada che il presente volume, risul- 
tante dalle attivitä del Centro di Ricerca 
Coordinato ‘Romanticismo e Romanti- 
cismi’ istituito presso l’Universitä degli 
Studi di Milano nel 2015, non intende 
ripercorrere, ponendo invece l’accento 
sulla «complementaritä dei due stili o 
dei due ‘movimenti’», ossia sulle «mo- 
dalitä di intersezione e contatto tra di 
essi», come scrive il curatore, Alessan- 
dro Costazza, nella prefazione (p. 10).

L’abbandono dell’ottica del confronto 
a favore di un punto di vista che ponga 
in evidenza i molteplici incroci tra i due 
fenomeni o stili e uno dei principali me- 
riti della presente miscellanea, la cui fi- 
nalitä, evidenziare i momenti di compre- 
senza di classico e romantico nei discorsi 
estetico-poetologici a fondamento della

concezione dell’arte e della letteratura in 
epoca moderna, si inserisce tra gli obiet- 
tivi piü rilevanti e attuali nel campo di ri- 
cerca in questione.

Nel contributo di apertura, LUnven- 
zione del Classicismo, di Albert Meier, 
viene definita un «progetto romantico». 
Lo studioso individua le radici comuni ai 
due approcci all’arte e alla cultura nella 
critica culturale di matrice rousseauiana 
e nell’estetica dell’autonomia, sviluppa- 
tasi in reazione alla parcellizzazione della 
cultura in epoca moderna. Il limite po- 
sto su entrambi i fronti alla fiducia nello 
spirito di sistema illuministico conduce 
pero a esiti differenti: il Neoclassicismo 
weimariano a un ideale di totalitä realiz- 
zabile compiutamente nell’opera d’arte 
attraverso l’emulazione di modelli uni
versalmente validi; il primo Romantici
smo jenense al vagheggiamento di quell’i- 
deale, oggetto della Sehnsucht, da Meier 
considerata proiezione ex negativo dell’i- 
dea di totalitä classica. Dalla coscienza 
dell’impossibilitä della realizzazione nel 
mondo moderno di quell’ideale derive- 
rebbe il carattere notoriamente proietti- 
vo e frammentario delle poetiche roman- 
tiche. Meier sembrerebbe qui limitarsi 
a riproporre uno dei luoghi comuni piü 
inossidabili della Klassik- e della Roman
tikforschung, se non che, nell’affrontare 
la questione, egli esprime una riflessione, 
a tratti persino provocatoria, che ben ri
flette l’impostazione generale del volu
me: «cio che noi chiamiamo Classicismo 
di Weimar e stato un progetto di roman- 
tici, i quali erano altrettanto consci del- 
la distanza dall’antichitä classica quanto 
i colleghi di Jena e che per questo hanno 
concepito le loro opere letterarie in ma- 
niera non meno ‘ironica’»  (p. 25).

E possibile rovesciare quest’assun- 
to? Concepire il romanticismo jenense 
e l’idea di antichitä che in esso si profila 
in prospettiva neoclassica? L’articolo di 
Alessandro Costazza, incentrato sul nuo- 
vo modo di guardare all’antichitä della



Goethezeit come «risultato dello studio e 
di una costruzione dal punto di vista del- 
la modernitä» (p. 97), va per l’appunto 
in questa direzione, in particolare quan- 
do ricorda le affermazioni di Novalis in 
riferimento a un’antichitä che «si forma 
sotto gli occhi e nell’anima dell’artista» 
e che pertanto «solo ora», ossia nel pre- 
ciso istante in cui l’artista la sottopone a 
riflessione poetica, «comincia a nascere» 
(p. 96). Presupposto per la genesi della 
concezione classico-romantica dell’anti- 
co, secondo Costazza, e l’affermazione 
progressiva del concetto di «studio» nel 
corso del Settecento. Sorto in alternati
va all’idea di imitazione passiva dei mo- 
delli classici prospettata nell’ambito del
la Querelle des Anciens et des Modernes, 
lo studio, nel senso moderno del termi
ne, muove dalla fondamentale estranei- 
tä o alteritä tra soggetto e oggetto del- 
la conoscenza storica. Il suo affermarsi 
costituisce pertanto un vero e proprio 
cambiamento di paradigma critico-let- 
terario, dal quale prende avvio la rifles
sione ermeneutica di Ast e Schleierma
cher, conferendo al discorso sull’antico 
quella peculiare valenza produttiva in 
funzione del presente che caratterizza 
la riflessione moderna. Costazza rileva 
i tratti fondamentali di quest’approccio 
giä negli scritti di Winckelmann, Her
der, Wilhelm von Humboldt, Hölderlin 
e segnatamente nelle pagine di Friedrich 
Schlegel, chiamando infine in causa una 
figura poco studiata ma di grande im- 
portanza per lo sviluppo dello studio 
dell’antichitä nel Settecento tedesco: il fi- 
lologo classico Christian Gottlob Heyne.

Su altri due interpreti centrali della 
letteratura romantica in lingua tedesca, 
Tieck e Wackenroder, verte il saggio di 
Elena Agazzi. Fin dall’inizio il romanti- 
cismo berlinese si distingue da quello je- 
nense per la sua natura tendenzialmente 
piü conservatrice e indissolubilmente in- 
trecciata all’esperienza tardo-illuminista, 
pur rivestendo nel contempo una fun-

zione di avanguardia rispetto agli svilup- 
pi letterari immediatamente successivi
-  a proposito e possibile richiamare alla 
mente la designazione epocale di Berli
ner Klassik, coniata da Conrad Wiede
mann in alternativa a quella di Berliner 
Romantik. Quest’ambivalenza di fondo 
si riflette nel concetto di Kunstreligion, 
espressione di un’estetica dell’autono- 
mia artistica sviluppatasi nell’ambito del- 
la critica tardo illuminista alla religione, 
nonche in quel cattolicesimo estetico 
che, sia sul fronte classico che su quel-
lo romantico, tanta influenza esercita 
sulla letteratura tedesca intorno al 1800. 
E tuttavia, in primo luogo, nell’ambito 
della riflessione morale e dei suoi riflessi 
letterari che Agazzi riscontra alcuni de- 
gli elementi di novitä piü specifici, dimo- 
strando in che misura la rivalutazione del 
ruolo dell’artista come oggetto d’ispira- 
zione divina e interprete di una volontä 
sovrapersonale tragga origine da conce- 
zioni etiche complementari e distintive 
come quelle di Wackenroder, fautore di 
un’idea entusiastica della destinazione 
dell’artista, e di Tieck, piü incline, alme
no in origine, a un eroismo di tipo ma- 
schile, alla grandiositä e al sublime.

A ulteriori esempi di trasversalitä e 
di contaminazione reciproca tra classico 
e romantico sono dedicati gli altri con- 
tributi della miscellanea, tre dei quali si 
lasciano inquadrare nell’ambito germa- 
nistico (su di essi ci si soffermerä breve
mente), mentre i rimanenti provengono 
da ambiti di ricerca non soltanto conti- 
gui ma, seppure in misura diversa, anche 
coincidenti e sovrapponibili -  a riprova 
della vocazione plurale e interdisciplinare 
della ricerca sull’epoca classico-romanti- 
ca, che il volume interpreta nel migliore 
dei modi -  ossia dall’anglistica (France- 
sca Orestano su Richard Payne Knight, 
Marco Canani su John Keats), dall’italia- 
nistica (William Spiaggiari e Luca Danzi 
sul dibattito tra Classici e Romantici in 
Italia intorno al 1816), dall’estetica (Elio



Franzini sul cambio di paradigma esteti- 
co settecentesco verso la tattilitä e il mo- 
dello aptico, in un percorso che condu- 
ce da Burke a Herder), dalla storia della 
filosofia (Renato Pettoello sulle interse- 
zioni classico-romantiche nella filosofia 
dell’arte di Schelling), dalla comparatisti- 
ca (Maria Gabriella Riccobono su alcuni 
aspetti riguardanti il ruolo della similitu- 
dmeneiPromessiSposi), dalla storia della 
musica (Cesare Fertonani sulle strutture 
formali e narrative della Sinfonia Grande 
D 944 di Franz Schubert) e dalla storia 
dell’arte (sulla grafica e sull’architettura, 
rispettivamente di Piera Giovanna Tor- 
della e di Gianni Contessi).

Venendo ora ai contributi di taglio 
piü specificamente germanistico, parti- 
colare attenzione merita il contributo di 
Giancarlo Lacchin su Le forme di classi- 
citä romantica nella Hölderlin-Rezeption 
del George-Kreis. Nel rinnovato rappor- 
to con l’antico e con il sacro delineatosi 
nella poesia di Flölderlin, Lacchin scorge 
i prodromi di una rideterminazione com- 
plessiva del ruolo del poeta in rapporto 
alla collettivitä che, distaccandosi dalla 
tradizione della Frühromantik, rappre- 
senta quel modello preciso di classicitä 
inattuale e improntato alla dialettica fra 
proprio e improprio al quäle attingerä il 
circolo di George. Sempre alla produ- 
zione poetica hölderliniana, considerata 
a ragione paradigmatica per quanto ri- 
guarda la compresenza di classico e ro- 
mantico, fa riferimento il contributo di 
Sabine Doering, che si concentra sulle 
cosiddette odi epigrammatiche e sui loro 
successivi ampliamenti storico-mitologi- 
ci, considerandoli rielaborazioni volte a 
ottenere un’apertura in chiave romanti
ca di componimenti poetici originaria- 
mente ispirati al modello di brevitä e di 
perfezione classicistico. Infine, Lorella 
Bosco si occupa dei riflessi delle attitu- 
des, ossia degli spettacoli di pantomima 
o mimoplastica, nella letteratura di epoca 
classico-romantica. Partendo dalle attitu-

des di Emma Hart, a cui Goethe dedi- 
ca particolare attenzione durante il suo 
soggiorno casertano delmarzo 1787, Bo
sco traccia un percorso che consente di 
apprezzare Fimportanza di queste forme 
di messinscena del corpo umano, ispira- 
te a un repertorio iconografico di matri- 
ce classica, per la cultura di Weimar, in 
primis per il teatro, percorso che arriva a 
comprendere il loro rovesciamento iro- 
nico-parodico nei Marmorbilder roman- 
tici, e in quella combinazione archetipi- 
ca di grazia e automatismo incarnata dal 
personaggio di Olimpia nel Sandmann 
hoffmanniano.

II volume apre prospettive nuove e 
promettenti dal punto di vista storico-let- 
terario e metodologico: lä dove classico 
e romantico risultino in un rapporto di 
Stretta consequenzialitä, si rende neces- 
sario un ripensamento del loro rappor
to, il che non implica tanto una messa in 
discussione della periodizzazione in se, 
quanto, piuttosto, di qualsiasi impianto 
storiografico che non tenga conto della 
dialettica tra i due termini della questio- 
ne. Sull’importanza di tale operazione 
non c’e bisogno di soffermarsi ulterior- 
mente: ridiscutere il rapporto tra classico 
e romantico, in letteratura, significa ridi
scutere i presupposti del moderno.

Francesco Rossi
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