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Un milione e mezzo di tedeschi si specchia nello straordinario Reichstag «impacchettato». Solo Kohl rifiuta di vedere 

• BERUNO. Llmpacchettato, ora, 
ha caldo anche lui. Ora d ie restate 
e tomato estate e il sole ptechia 
senza remisslone, il sudoie gli cola 
a rivoli suKa faccta che spunta da 
sotto la pteslica d'un miniieichstag 
avrolto nelle buste del supermer-
cato. Vende (vorrebbe venderc) 
disegni falli da lui slesso e inlanto 
partecipa. sahellaiido net prato e 
rischiando un collasso, a questo 
scoocertante spettacoto di fine-se. 
colo berllnese. La Cosa non peido-
na. C imposslbile siuggirle, difficile 
distoglterejjli occhi eflngeie non-
dm/ante. E Come una monlagna 
altissima clle appaia improwisa, 
inquletante, alia svoHa <fun sentie-
ro. Come un'astronare d'allri mon-
di calata sulla piazza d'una nostra 
citta (prima che I poiteUonl si 
aprano e il suo mondo e tl nostra 
tacciano conoscenia), Come il 
•4tex> che con le sue luci sqivola 
nella notte del mare romagiioto, 
Vlclnlssimo, e petO irragg%gi>ile. 
Conosrkito ma mistenoso. , 

II grande eiardino squadiato che 
1'aicnUetto Irancoiortese Paul Wal-
toUlvincilore (nel 1882) delpro-
netto pet una -conveniente sede» 
del parlamento del Reich tedesco, 
voile pet dare, come si dice, -respi
re). afl'edilicto, brulica di una lolka 
sterminata e varia. cost fitta d ie il 
•respire*, semmai, to toofie. Come 
to spazio aperto verso la porta di 
Brandeburgo. d'aHionde. e perfino 
il corrkJofo sempre piO sueHo tta 
1'ala esl e la Sprea. 

MMebaAoni 
Chi sono gli uomini e le donne 

di questa (OTla? Una quota, cetto 
put aHa di qualsiasi ragkmevole 
media stattstica, appartfen* alia 
stessa umanita deH'fmpacchettato. 
Un po' barboni un po' artisli, di ar-
Ifeti barboni ce ne son tanti, Dise-
gnano, diplngono. modellano, 
scrfvono instant poems, recitano. 
ft>i ci soito tanti stranlerl. Anche 

Juesti esorbitanti sulle statistiche 
'una metropoli pur cost appassio-

nUamente cosmopolita. E - sard 
totse un'lmpressione tndotta dalla 
dotcissima ocajrrfftWKte Siberians 
che canta le sue nenie dalla parte 
della porta di Brandeburgo o dagli 
ottoni d'una bandit San Pietrobur-
go o dal rodare slavo che arriva un 
po' dappertutto - tra gtl stranieri 
sono tanli I nissi. Signjfica qualco
sa? Chlssa. Poi ci sono i teqescji), 
Quelli dell'est che si fanno' ancora 
riconoscere come tall, Quelli della 
ptovlncla dell'ovest. I berlinesi ete-
ganti, quelli veslill casual e I'aria 
smaliziala. I punks e i technos, e 
quelli che non sapresti dire chi so-
no. EII popoto delle biciclene. Che 
arriva e parte in due file ininterrotte 
e a veloctta costante, spezzandosi 
al semafori e ricompooendosi sot-
to il sole assasslno del lunoh I viali. 

Spettacoto straotdinarto: ieti i 
gtomall hanno scritto d ie neH'ulti-
mo weekend il Reichstag Incartato 
e venuto a vederlo un milione e 
mezzo di peisone (in una citta die 
coma Be miltonl e mezzo di abi-
tanti), e poi che tra il tramonto di 
sabato e I'alba di domenica circa 
tKWOmila petsane vi hanno tra-
scorao la notte. Anche ora, d'al-
tronde. son tanti i segni d'una spe
cie di Woodstock mettopolUana: le 
tende sono proibite. ma e'e chi to 
slesso ha messo su una specie di 
casa. I due jfiovaiii, pet esempio, 
lui ingles* lei tedesca, che hanno 
poggiato i torn materassini proprio 
sul polipopilene argentato checo-
pre la iacdata sul Fato est: «Lo sa 
che questa roba Bene caldo? La 
notte 1'usiamo come copetta. E 
bellhsimw., Quattro voile a I gtomo, 
dalle cinque del mattino in poi, un 
gruppo di votontari dislribusce 

Cantiere 

-I 

Clown e curiosi per festeggiare Christo 
£ stato un successo Itavolgente: fiumi di folia, lurisli e 
barboni, artisti e curiosi. La Germania si specchia in 
quel Reichstag impacchettato da Christo. Qualcuno 
chiede anche che I'opera non venga stnanlellata alme-
no per un paio di settimane. Ma Kohl dice di no e rifiuta 
persino di vedere la storica sede del governo awolta 
nella tela. Ma Berlino continua in questa incessante «ri-
costnizione* i cui esili non sono affatto scontati. 

DAL MOSTHOCORRISPONOEME 
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quadralini della stofla avanzata 
dainmbaliaggio. Ottantamila al 
gtomo. ma torse dowanno smette-
re, peicbe nella ressa per prenderli 
ci sono Mali gia incidenti e un len
to. 

HatrollMMMnlng 
Che cosa e'e dietro queslo hap

pening con milioni di protagonist!. 
qua! e II motoie di questo collettivo 
innamoramento? Che molle sono 
scattate nell'anima della Germa-
nia. facendo lanto tumoie che pev-
lino la politica se ne 6 accorta. e ie-
ri si son vistii rappiesenlanti di tulti 
i partiti del Bundestag (con lecce-
zbne di Khol che anche ien ha ri-
badito ia sua slrenua contrariela e 

che rifiuta peisino di venire a vede
re il Reichstagdopolintervcentodi 
Christo) chiederedielimpacchel-
tamento venga proluneato per due 
o Be settimane ohre il 6 luglio, in 
modo che possa venire a vederlo 
•anche chi va in vacanza pid tardi'V 
Christo e Jeanne-Claude torse to 
sanno. ma cetto non sanno dirio, 
petche, come ha spiegato lei all'i-
nizb dell'impresa, non tocca certo 
a loro. gli artisti, fomire insieme 
con le emozfoni anche il manuale 
duso. t-signiticali", signori?Prego, 
cercateveliTOi. 

II fatto e che a ceicarli ci vorreb-
be un esetcito di sociologi e di pui-
cologi (magari anche un po'di psi-
canalisti) da inviare come una /ask 

loiccdentro questa lolla. A scavare 
dietro le parole dei tanti che parla-
no volentieri ma tanta fatica lanno 
a spiegare i toro ptopri peiche. Co
me iorg. 50 anm. che racconta di 
aveib seguito gkuno per gtomo, 
I'impacchettamento del Reichstag, 
dalla linestra della Charity I'ospe-
dale di Berlino est al di la della 
Sprea. dov'era ricoverato in conva-
lescenza dopo una biutta opera-
ztone. iVedevo come camblava, il 
palazzo. e mi dava sicuiezza. Non 
so dire peiche, ma era come se 
stesse dimostrando che si cambla 
restando se stessL E allora ho pen-
sato che e ouello che e successo a 
me con l'opetazione». Come il si-
gnor Kohler, 86 anni. che ha porta-
to il suo seggiolino da passeggto e 
racconta di quanto gli mettesse an-
goscia, II Reichstag, quando »onnai 
vecchioe inutile* i nbonzi della Rdl» 
gli dettero il permesso di andaie 
dall'est a Berlino ovest a tiovare i 
parenti. °Quando lomavo e il beno 
della S-Bahn faceva un ampio giro 
al latgo delf'edilicio mi sembrava 
la cosa piu triste die avessi mai vi-
sto, compresa la guerra. Adesso 
ringiazio Christo perche me to ha 
reso simpatiow. Come il gtovane 
prolugo irakeno polemico: «Cuar-
ili, non le ricorda la pietra della 
Mecca? Anche i tedeschi (anno i 

Pellegrini, allora, e hanno i kxo (e-
ticci". Per te anime pill semplici, 
comunque, girano anche allte 
spiegaztoni. Tutti gli intetvistali di 
un sondaggio molto, molto casa-
teccio spiegano che cosl. mtto co-
perio. il Reichstag sembra kxo •piu 
grande-, e questo e uno dei mown 
per cui to tiovano «beilo>. E molti. 
quasi tutti, sono soddisfatti che Ch
risto e Jeanne-Claude abbiano 
scelto proprio Berlino. 

•Meuorad'Earapft-
Dora, 29 anni, studenlessa, pro-

va a chiarire perche. •Tutti noi ber-
linesi - dice - abbiamo la sensa-
zione di wvere in una situazione 
eccezionale. La citta sta cambian-
do dawero, tutto & grande. tutto 
costa molti soldi, e i soldi anivano. 
Lo dico con un po' di otgoglio e un 
po' di pauia. Per anni siamo stali 
come prigionieri petche eravamo 
al centra dell'Euiopa, ora invece 
essere al centra dell'Euiopa e ta 
nostra fortuna. Pero tutti ci guarda-
no e dobbiamo state piu attend de-
gli altri. lo lui molto lelice quando 
la signota SOssmufti (lapresidente 
del Bundestag) disse che era favo-
revole al pragetlo di Christo e poi 
quando c e stato il voto per il si. In 
Francla non I'aviebbera fatto. in In-
ghilterra heppure (in Italia non 

DALLA HHMA PAOIMA 

Tutti i misteri 
II lutura di Berlino non e solo nelle 
mani dei suoi abitanti e del popo
to tedesco tutto. A deciders del 
suo awenue saranno molto piu i 
vlcini orienlali. A un'ora di mac-
china dal centro cfUadlno scone 
I'Oder, honbefa con la Ptonia e 
con le terre martonate e instabili 
che hanno conosduto prima I'oc-
cupazione nazista e poi quella so-
vielica. Se esse saranno reinlefira-
te in Europa. Berlino dlventerl la 
capUale dl tutto il Continente; se 
resteranno in una •terra di nessu-
no > fra Russia e Germania, o, peg-
gio, se saranno risucchlate In una 
nuova turbolenza provocala da 
Mcoca, Berlino tomera ad essere 
maicadi irontiera dell'Occidente, 

Come Londra e Parigi. e a diffe-
renza di Roma, Berlino i Inlatti 
una capitate -perifetica*. Tanto 
Bonn era vicina alia Francia, cosl 
Berlino e vicina alia Potonia. Mon 
e solo un puro dato geografico. II 
fatto * che Berlino deve ancora ri-
conquistaie una sua centralita 
culturale e geopoUtlca nella co-
scienza della grande maggtoranza 
dei tedeschi. Speclalntente degli 
ex tedeschi-occklentali, i COSM-
detB •Wessis«, che avranno blso-
gno ancora di molti anni per ripo-
sizionate Berlino, nelle toro carte 
mentali, al centro della pauia rlu-
nita. Ma audio dei partner euro-
pei, soprattutto di quel Irancesi e 
mglesi che non sono ancora riu-
sciti a djgerire quella riunificazio-
ne che in tutti i modi hanno osta-
colato. Per lon> la Germania di 
Bonn era una aaranzia. tanto 
quanto la CermanTa dl Berlino re-
sta un'incognJta. Non sara iaclle 
superare le memorie e le insicu-
tezze, interne ed esterne alia Ger
mania. Ma prima sara. meglio sa
ra. Per i berlinesi, per i tedeschi, 
per noi italianie per tutti gli euio-
pei. (LUOIOCHMMWO] 

so). Non saprel spiegare proprio 
bene lulli i motivi, peto il fatto che 
la bandieia della Germania svento-
h davanti al Reichstag, con tutti i 
suoi simboli storici, -sistemaKB da 
un artista euiopeo mi pare una 
buonacosa>. 

Cera un grande architetto tede
sco, uno dei pin iamosi, che pochi 
mesi dopo I'unificazione passO 
una serata mtera a dimostrare ai 
suoi commensali die in Germania, 
come in quasi tutta I'Europa. e fini-
to il tempo dei grandi progetti. del
le grandi trasformaztoni. Berlino. 
con i suoi 900 cantieri e i suoi gran
di progetti uibantsuci, e la dimo-
stiazione che aveva toito. Qui e'e 
un grande dinamistno perch*, do
po I'unificaztone tedesca, questa 
citta e tomata dawero al centra dei 
continente. A meta, come il Reich
stag, di quella strada che a pochi 
passi da qui passa sotto la porta di 
Brandeburgo e. tagliando la citta 
da ovest ad est, e come se portasse 
da Parigi a Mosca. Forse e proprio 
questo il motivo vera per cui i Pel
legrini del wrapped Reichstag si 
senlono protagonist! di qualcosa di 
decisivo. Forse peiche sentono 
che sob qui neU'Europa di oggL e 
possibile 'fare le cose in grande-. £ 
un bene, e un male? E perche do-
vrem mo rispondere noi? L-MtWaCMltt 

D crollo del muro a colpi di rock 
novum) aiMLO 

m £ gia successo. E gia successo 
che Berlino diventasse una citta 
spettacoto, qualcosa a mezzo tra il 
palcoscenico piu grande d'Eurapa 
e I'incontrarsi di speranze, netvi 
scopeiti, voglie di non si sa che. 
Era il 1990. luglio. con il Muro -
quel Muro - caduto da poco e la 
gente che ancora non si capacita-
va, I lassisti dell'Eat vagavano un 
po' Incerti e timoiosl per le strade 
deli'Ovesl. giravano piu altenli ai 
palazzi che ai semafori e alle pre-
cedenze, ancora incredubli che a I 
Check Point nessuno li avesse ier-
mati e controllali. Una lebbta slra-
na. 

Gia si eiano viste citta irastorma-
te in palcoscenico Jean-Michel 
Jarre, ad esempio. II musicista fran-
ceSP cspetro in grandeur, e ormai 
sperlallzzato Opere pubbliche fa-
monlctic sono state Inaugurate 
dalla sua musica: i Docklands a 
Londra, la Defense a Parigi: musica 
come ufficlo-slampa di palazzinn-

ri. di presidenti-costrultori. interi 
quartieri trasfomati in quinte per 
la scent^tafia di un concerto. A 
Berlino era un'altra cosa. Che la 
Postdamer Batz avesse un nome, 
come furie le piazze del mondo, i 
berlinesi se I'etano persino scorda-
to. Era la "terra di nessuno-. aveva 
per abitanti dbituali guaidie di 
franliera e cani lupo, iuci per nien-
te rassicuranti. Rc^er Waters, lo 
pane scura ilci Rnk Floyd, limpa-
cifk-ato. il lenorizzEilo | dalla guer
ra. dalla solitudine, dall incomum-
cabilita) ci coslrul in mezzo un 
mum di nialton uiandii La piu 
grande opera rock mai rt'alizzaTa -
77if Wall, appulllo, firmala Pink 
Floyd - andava a cnstniirt' un mu-
to proprio li, per abbancrto con 
clamoic a ridosso dei bis. in coda 
di concerto, raccoglicndo I ovazio-
nc piu intensa die sia mai capitals 
di senlire a unn spettacoto. ftagaz-
zi dl una GemiiUiw scanihiavano 
maghelle con ragazzi di qucil aitra 

Germania, proprio come alia fine 
di una partita di paltone. di quelle 
belie. E si andava. prima e dopo la 
musica, a rubare un pezzettino di 
Muro, a comprare per pochi mar-
chi i colbacchi dell'atmata rossa 
dsmessi, neo-modemariato dei 
sentiment! II mondo intero discu-
teva su quel muro caduto e a Berli
no. invece, non discuteva nessuno 
Si faceva festa. II rock, lenuto alb 
larga da quel socialism© (sut)rea-
le poitava proprio li una delie sue 
pagine piu belle e intense. Per ma-
gia si capi in modo palpabile. che 
quel Muro, piu che un'ingiustizia, 
era una solenne cazzata. I dischi 
dei Pink Floyd, inlatti. liconosceva-
no a menadilo lutti: quelli deli'O
vesl die li avevano comprati in cii 
e quelli dell'Est. che li avevano pre-
cariementeregislraliemacinali co
me "Simbolo di libertft" (probabil-
menle sbagliandosi un po' anche 
loro >. 

Una commedia degli equfvod, 
die inetteva in primo piano tutta 
una cilia. Si andava a wdere lo 

zoo, -mitico» luogo dell'under-
ground drogalo, si andava a 
Kreutzbetg, ma quel fantasma di 
muro stava sempre in mezzo. Lo li
bera, alia fine, proprio Roger Wa
ters. Lo abbatterono gru e rnusici-
5ti, cantanti. chitanisti, facendo ro-
tolare enormi matloni bianchi dl 
polislirolo sulle prime file del pub-
blico. Che se to ptese in testa ctm 
un'ovazione da stadio. Eli chiede-
vano alia fine: ti t piaciulo? Cosa? II 
concerto? E loro stupjti: ma no. tut-
to questo! Berlino! La nostra citta! 
Pioprio cosi: staccaie le due cose 
non era possibile. to spettacoto eia 
proprio quello. 

II rock'n'roll, quella sera del lu
glio 1990 conlava piu del borgo-
maslro e del govemo. Per una stra
nd magia se ne accoisera Tutti. an
che i music isti. Dopo il concerto 
e'era un grande party, ma non ci 
andtl quasi nessuno Pielenrono. 
anche loio, andatsenc a spasso 
per due cilia che erano divemale 
una sola. 

Cento dak da Stalin in poi 
BERUNO, ANNO ZERO. La capitale della Germania 

sconiitta viene raccontala quasi "in diretta- dal 
memorabile Germama arum zero 4\ Robeno Ros-
sellini. ma tl Reichstag diventa un luogo dell Im-
maginartocineniatogtaficocon Lacaduladi Berli
no, tolle. delirante kolossal bellico lirmalo dall'a-
gtografo ufficiale di Stalin, il regista geo^iano Mi-
chai! Ciauieli. Le im magi nidi Hitler clip si suicida 
nel bunkei.edi Stall n cliesbarca da ll'aereo a Ber
lino (immagine puramenle fanlastica, ildilialore 
sovietico non and6 mai nella capitale scon(itla) 
lanno parte di un'idf ale antologiadel kitsch cine-
matografico Ma il Rekhsiage- proiagonisla dial-
meno due sequenze mdisaitibilmente beilisstnte 
(perche Ciaureli era un cineasta di grande me-
stiere e di indubhio talenlo i Quella dcllassalto. 
che ricostiuisce la conquista deirullimo haluardo 
nazista con slile quasi documciitarislko, c quella 
- immedialamente successive, e enrc-ografata co
me un balletto - dei soldaii sovictici che cantano 
e dan za no nel piazza le davanti ulpalazzo semidi-
stnitlo. annunciando. ciascuno d suon di musica. 
la citta lovielica (Baku. Azeriiaigian1 Tbilisi.Geor-
^ia1 Minsk. Bielonissia1 ) dri cui proviene Un 
messaggio di comumsmo pansovielico die oggi, 
a Urss in frantumi. suona come una tragka. do
le nle Utopia. 

DOPO IL MURO: DOCUMENTARIE SALSICCE. Do-

po l'89, dopo I'unificaztone. tocca naturalmente 
al cinema tedesco fare i conti col tema (pcraltio 
gi& •esaurito". per cosl dire, nello strepitoso 7ord c 
Peppino divisi a Berliner, scheiziamo. ma non dei 
tutto). il primo approccio non pu6che essere do
cumentary! ico: sono numerasi i lilm reportage 
sul tema, e il pid bello - realizzato da un regista 
ex-Rdt - si chiama proprio Die Mauei. »ll Murw. II 
secondo e grottescoj -forte- da sempre nel generc 
della commedia truce, il cinema tedesco stoma 
vaii apologhi deliranti. tra cui Der Deutsclu; Kel-
lensage Massalier, una specie di remake di Non 
aprite audio porta in cui i«Wessic. I tedeschi del-
I'Ovest. aspettano gli "Ossie", quelli dell'Est. lical-
luranoenericavanowQrslel.Finche.. 

1995, TOCCA A MAROARETHE. ...linche arriva 
Maiijatethe Von Trotta, assieme al proatigtoso 
scriilore Peter Schneider, a parlaie in modo serio 
delle lacerazioni post-Muro. II film si intitola La 
promesso. apie Betlino '95 e racconta la loccante 
storia di due innamorati che vivono nella stessa 
a l i i ma si vedono soto quattro volte in 28 anni. 
Tamo e durato il Muro. che passava proprio dic-
wo il Reiclistag. 28 anni che il cinema tedesco h;i 
appenacomincialoascallire Aspeltiamo lanti al
tri film, e tanti altri aprocci. 

(AKWItiCtMpt] 


