
Cultura 
IL UBRO. Abbiamo letto «Un vasto campo», I'opera che sta dividendo la Germania 

Grass, un romanzo 
sulla letteratura 
ostaggio della storia 
«Un vasto campo*, il nuovo romanzo di Gunter 
Grass, ha scatenato polemiche furiose in Ger
mania. £ un romanzo sull'unificazione tedesca 
o un esperimento sulla caducita della letteratu
ra? Noi lo abbiamo letto. 

LWMMITWM 
• Lo scandak), come sempre, e 
compreso nel prezzo di copertina. 
La quasi unantme stroncaturadi 
Ein uieiles Fda («Un vaslo cam
po.} , I) nuovo ambiztoso romanzo 
dl GUnter Grass sulla riunif icazione 
ledesca (Stokil Verlag. Gottingen, 
pagg. 782, DnHS.BO). non ha im-
pedlto al libio di andare a rubacon 
una rapldlla diretlamcnle propor-
zionale alia vkilenza delle criliclie. 
Non mate, per un romanzo su cui I! 
giudlzio piu teiiero delta cntka e 
siato dl -noia mortale* e il piu ol-
Iranzisla di «mostruosit8 senile*. 
Lopldarie sentenze, rlmbalzate im-
mediatamenleoltre conllne. 

L'amblzloso torrtativo di Grass dl 
dar vlia ali'epos della Germania 
rlunlllcata va atchivialo nella pe-
nosa rubrica dei capolavori abortiti 
o, pernio, delle follle senill? Oppu-
re lanTmosita dei gludizi maniiesia 
la dlfflcolla di esprimeisl setena-
menle su un (etna ancora tabti co
me la rlunlficaziono tedesca? Ed e 
tegHtlno il sospetto dl chl accusa i 
detrattori dl Grass dl voler liquidate 
lo scritlorc sul piano politico, ma-
acherando il proprio dissenso 
ideotaglco con motlvaztoni estell-
che? Canter Grass non ha certo 
aspettalo dl solvere un romanzo 
per espone la sua critica alia riuni-
ilcazlone tedesca. Le sue lesl. lor-
inulate in ph) dl un discorso e pol 
raccolte in volume, sono note da 
tempo: la riunillcazione avrebbe ri-
elileslo che si scrivcsse una nuova 
Costltuitone per I'tntera Germania. 
la Itqutdazlone del panimonlo del
la Ddr e stata una colonlzzazfone 
UeH'OccMente con esltl devaslantl. 
il centrallsmo pangetmanlco rap-
presenta una minacda per le liber-
la. megllo garantite dal federali
sm) politico. 

H nodjo diH'wiMoMloiM 
Tesl lulte naturalmonte opinabill 

c lone unilalerall. a cui lullavta 
non e possibile negare un fondo di 
legrltlmita. al di la della carica po-
lemlca e provocatoria con cut so-
no slate formulate. Ma, sebbene 
quesle tesi ritomlno nel romanzo 
sulla bocca dell'uno o dell'altro 
personaflglo. e dawero possibile 
ridurre Pultlma (anca lelleraiia dl 
Orasa ad un rinnovato appello poll . 
Ilco, quando ormai la nunilicazlo-
neecosalalta? 

Come e tiptco per la narrallva dl 
Orass. anche In queslo romanzo la 
grande Storia c raccontata di 
aghembo, anraverso le vicende di 

un personaggio ncllo stesso tempo 
eccentrico e rappreseniativo. Que-
sla volta pero non al tratta di un 
tamburino che ha deciso di non 
ciescere, di un adolescenle dal po; 
mo d'adamo ipeisviluppato o di 
un pesce dalla memona storlca li-
nito in Irappola. II groltesco e la 
fantasia hanno qui lasciato il cam-
po agli a ichM e alle biblioieche. 
Glaccne Theo Wuttke, II prolagoni-
sla di Un vaelo campo. vive la pro
pria esistenza sok) di hllesso, nu-
Irendosi dl passato e di cUazloni. e 
la sua vicenda e narrala nel ro
manzo da un collettivo di storicl, 
che lavora netl'archivio •Theodor 
Fonlanc di Polsdam. Nalo esalta-
menle cenl'anni dopo il orande 
narralore pmssano e nella sua 
stessa cilia, Wuttke 6 inlalti osses-
slonato dalla sua ngura, al punto 
da ci larb continuamente, da rical-
came le tanpe biograflche e il lin-
guaggio e da assumemc perslno le 
seinbianze. Lo slesso tltolo del ro
manzo di Grass e del reslo tratto da 
£ffi Briesl, i'opera piu celebre di 
Fonlane. Ma se 41 vasto campo» 
era II. nelle parole del vecchk) 
Briesl, queUo della vita e- delle 
emozlonl, sulla cui comptesslia ri-
sulla dlBtcile o Impossibile parlare, 
in Grass esso diventa anche la Ger
mania all'lndomanl della cadula 
del Muio, la stessa storia tedesca 
ed inline Berlino. la cltta In cui si 
svolge la vicenda. 

In queslo iivasto campo- si muc-
ve appunto Wutlke-Fontane, chia-
rrulo iiorucamente con il noml-
gnolo dl Fonty. a cui spetta il com-
pHo dl lestimonlaie indiretlainenle 
I dllhclli ann) della Repubbuca de-
mocratica ledesca. Conisponden-
le di guerra nel Secondo conditio 
mondiale. insegnante politicamen-
te inquieto, conterenzlere di un'as-
sociazkme culturale stulale, Fonty 
enita a un certo punto in collisione 
con la llnea del partito e linisce co
me lattorino nel cosiddelto Palaz
zo del Mlnisteri. pol traslorcnalo 
dopo la rlunificazione nella sede 
delta Tmihandanstalt. I'islituzione 
cheavevailcompilodiprivatKzare 

II patrlmonio della Ddr. Nella sua 
hustrata ansia di rlbelUone eama-
ra disponibilita al compromesso. 
che lo spinge a dlventare collabo-
ratore della polfzia sogmla (anco
ra una volla In questo simile al suo 
cetebre doppio). Wuttke ha co-
stantemente al suo lianco una 
spla. dalla analogs e speculate 
doppla Idenlila. cne Glass ha mu-

tuato da un receme romanzo di 
Hans Johac|iim.Schadlich: Holtal-
ter. lunzionario della Stasi, un tem
po nolo f ome Tallhover. commis-
sario della regia polizia prussiana. 
Questi e 1'etemo spione, pronto a 
setvire ogni regime e in un certo 
sense immortale: simbolo di una 
triste continuila della storia tede
sca, dal regime prussiano al nazl-
smosino alia Ddr. 

II •teslimone epico» di Grass, la 
sonde della sua rllevazbne storico-
leheraria. £ dunque doppkvnente 
duplice: in primo luogo peiche c 
parte di una coppia inseparabile, 
che rlmanda inevltabilemente al 
classico motivo letterario del rap-
porlo servo-padrone, e in secondo 
luogo percne e incessantemente 
calato nel molo di un redivivo Fon-
tane. Cio permette a Grass di con-
fertie al suo epos storico una pati
na dl atemporalila. La Storia si ripe-
te: gli speculator! della Rhmlhca-
zione sorio i nuovi Treibe), descritti 
un secolo prima da Fontane; oggi 
come ieri Vintellettuale vire op> 
presso e nello stesso lempo protet-
lo dall'ombra del potere; le parate 
si rinnovano. i potenti mutano. le 
speranze lasciano il poslo alle de-
lusioni; il tulto in un'incessanle ca
tena sen^a senso. Non a caso il 
simbolo centrale del romanzo. In
ternments disseminatodi motivi al-
legorici sulla caducita, e un parti-
colare ascemore del Palazzo del 
Ministeri, che ha In tedesco il sug-
geslivo nome di •Patemosteiv. 
Questo -Palemosler" e coslltuilo da 
una sane ininterrona di cabine col-
legate Ira loro. sempre In movt-
meiiln e prive di una porta verso 
leslemo, cosl che per entrarvi e 
uscirvl occorre cogliere il momen-
to glusto. 

L'stomorttoma 
L'lnslstenza con cui laulore ri-

toma su questo simbolo e stata irri-
sa dalla critica. Per dire che la sto
ria e un continue su e glfl, e stato 
piu o meno obietlato, non e'era 
certo bisogno di scrivere un ro
manzo dl 800 pagine! Ma a badaie 
bene, se proprio si vuole ceicare 
nel romanzo un 'messaggio-. que
slo non £ aflatto nella banale con-
slatazlone dell'etemo ritomo del-
1'uguale. In cio risiede semmai 11 
presupposto (e insieme la conse-
guenza) di una prassi dl resistenza 
alia storia altravsiso la letteratura. 
La grandlosa follia di Wuttke - una 
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lolliachehametodosliakespearia-
no - & nel suo credersi Fonlane, 
ana nell'essete ritenuto tale dagfi 
albri. Vi * qui una prolonda com-
prensione del valore che la lettera-
tura ha avuto in una dHtatura come 
la Ddr. La completa Immedesima-
zione nella biograHa dl uno scritto-
re. I'assunzione del megatesto del-
lopera di Fontane come paradig-
ma dl Inrerpretazlone del teale so-
no esercizi di soprawlvenza al po-
tere: a quelb politico dclk) stalo di 
polizia e a quelle successive, eco-
nomlco. della riunillcazione. Pteso 
in oslaggio dalla Storia, WuMke tro-
va una sua tdentita sok) tra i lanta-
smi della letteratura. 

Certo, Un vaslo campo non e 
esentedadiletti.licontinuo rlcotso 
all'opera di Fonlane, sla In termini 
di cltazione di idla, sopratlulto dal-
lepislolaiio, che di nferimenti ai te-
sti, anche al ptu secondari, mette a 
dura prova la pajlenza dl quabiasi 
letlore. Ma la prolisslta del roman

zo, la poverta della Dama, penlno 
I'irriranre ripetltMta di alcuni pas-
saggi, sono parte di una consape-
vofe e suidiata strategia nanauva. 
che ancora una volta trova il suo 
modelto nella poetica di Fontanel 
•Che cos'e I'lntreccki? - si chiede 
Fonty - spesso solo U lieve spostar-
si di una sedla, nient'altro. F. del 
resto vi sono scene dl cosl alia 
drammalicita -pe r esernpio la len-
tata -fuga- del plotagonisla pel 
Londra - da compensate la lortura 
delle ciiazlonl p t t pedanrJ, 

UnHocoMWwto 
Come motte open; tfpiche della 

maturita di uno scriUOre, anohe Un 
oasto campo e insornma un'opeia 
estremamente comptessa, costrui-
ta, a iratU artifdosa. Un gkxo con 
la letteratura e le sue forme. Ma 
perch* dovrebbe essere proibttoa 
Grass quelle che la leHetatuia del 
postmodemo ha etevalo asuo uni-
co dto: la cilazkine, la HKriHura, 

Posquare MWIICB^A 

1'apparire ecelarsi dielro altre sem-
bianze? Personalmente ttovo slu-
pelacente come la maggkxanza 
della critica tedesca abbia rinun-
ciato a misurarsi con la compiessi-
la strutturale del romanzo, senza 
darsi la pena si situare I'opera in 
un itinerario di ricerca che certo 
non e inizlato ieri. Se si prende sul 
s^rio Un vaslo campo bisognera 
anche chiedersi quali siano i mezzi 
oggi possibili per rinnovaie un ge-
nere cosl epigonale come il ro
manzo storico. Rimproverare a 
Grass linaulenticila psicologlca 
dei personaggl (quando proprio 
I'inautenticila^ la loio caialteristi-
ca londamenlale) o la mancanza 
di enlas epka (per un romanzo 
che a ogni passo tenia di relativiz-
zare la storia), riducendo il libra a 
pretesto di una polemica polHica, 
signlllca lar (are un passo Indietro 
dimezzo secoto alia critica lettera-
rla e precludes! la possibility di un 
autentico dibaltilo etico-polilico. 

• GEMOVA. £ scoppiata, coil lar
go anlicipo, la lebote Monlale. II 
decemiale della scomparsa, nel 
1991, era passato quasi inosservalo 
con semplici ma toccanli manife-
staziom alia Spezia e Monlerosso. 
II cenlenario della nascita, che ca
de lanno prossimo. prometteuna 
valanga dl celebrazioni. Genova e 
partita in testa predisponendo un 
programma corposo, presenlato 
ieri dal sindaco Adriano Sansa in 
compagnia di assessori comunali, 
provinclali e regiona(i. Un'occasio-
ne di rilancio culturale per il capo-
luogo liguie sulla quale coma moU 
Dssimo il sindaco-poeta, il quale 
non si era falto stuggire il modo di 
ricordare GiO^io Caproni. Ma cer-
tamente tanta fibrillazione ha fatto 
si che a Genova si cominci a parla
re dl Montale il 15 febbraio '96 con 
linaugurazionedi una moslracu-
rala da Giuseppe Marcenaro e Pie-
ro Botagina, organlzzala da Banco 
di Chiavari, dalla Comit e da «ll 
Corriere della Sera-, con sezioni 
staccate a Milano e Rrenze e suc-
cessiva esposizione nel capoluogo 
lombardo; una conlerenza maugu-
rale dell'anno montaliano a Palaz
zo Tutsi con gli interventi di Carlo 
Bo e Gabriel Garcia Marquea; l lntl-
tolazione della via di accesso del 
tealro Carlo Felice al poeia ligure; 
una seiata di lettura antologica al 
Teatro Stabile. Si prosegue in pri-
mavera con un convegno del Carlo 
Felice dedicato a Monlale critico 
musicale, con cinque concetti 
montaliani (Debussy, Petrassi e al-
tri) econ concetti pervoci r!i poeii, 
In estate il Festival intemazioiiale 
di poesia -Genovantasei" sari sotto 
I'insegna deali -Ossi di seppia- e 
sari aperto da AUilio.Beitolucci e 
da losif A, PJodsMt, anche lui Pre-
mio NobeL In quel periodo anche 
la piesentazione di una mappa e 
di percorsi monlaliani con all'ap-
posizkme di alcune lapidi poetiche 
in varie zone della citta. Altro mese 
caldo quello di ottobre: il 12serata 
solenne al Teatro Carlo Felice, 
commemorazipne di Mario Luzi e 
intervento del Capo dello Stato. Di 
segutto (14, 15 e 16otlobie) con-
gresso intemazionale sul ooeta 
con lintervento di un'allro Nobel, 
Octavio Paz; inaugurazione del-
I'Auditorium Monlale: per tulto 
lanno in calendariocictidi lezioni 
nelle scuole, inconuf con I'autore, 
uno spetlacolo ilinerante sulla 
•Farlalla di Dinard». Fuochi d'artiH-
cio anche in regione: a Savooa un 
convegno su Sbarbaro, poeta che 
inlluenzd Monlale; alia Spezia ina-
nilestazione con i giovani poetl; a 
Monlerosso tradiztonale premio a 
Montale con la presentazkme del 
volume «Diark> poslumo. che com-
prende 66 poesie di Monlale ad 
Anna Cimajiroprio la, nelle "anui-
te Qnque Terre", nel suo p o i i o 
poetico, il luogo privilegiato che 
origins II suo Unguaggio e le sue al-
hisioni. 

A proposito dl inedili montalia
ni, quelli che custodisce con gelo-
sia Maria Luisa Spaziani, vincunce 
del premio di poesia Lerici-Pea 
1995, constano di ben mille letteie. 
•Ma non posso pubblkarie perch6, 
anche se sono state indirizzate a 
me, secondo la legge sono di pro-
prieta dell'autore, quindi. oggi. '--"-
gli eredi». 

FINE MILLENNIO. Per due storici il calendario e sbagliato e l'Alto medioevo il frutto di un imbroglio 

Fermate gli orologi, sono tre secoli avanti 
PAL M03TnoCOWHI5P0H0EHT6 

VAOLOSOtMNI 
I BERLINO. Fermi tuttl. si inter- sWrici tedeschl. Uno, il germanisla 

rompano I preparatlvi. L'arrivo del 
Terzo Millennki e rinvialo. Tra cin
que annl non sard II 2000, come 
credevamo lulti, ma il 1700. che £ 
pur sempre una bella data tonda 
tonda, ma vuoi meflere? Nol, inlal
ti, sliamovtagglando verso I'aulun-
ini del lfi95, con Irecenlo annl di 
ritardo su un calendario lasullo. 
Kasullo percoipa di GregorloXIII, II 
grande rildrmatorc che sul (Inlrc 
del secoto XVI (XVI per noi) piese 
una toppnta gigantesca; sisteman-
do ad usuni chrsliunonim It calen
dario gluliano Invcnlato da quel 
pagano di Giulio Ccsare, invecc dl 
calculate i gioml da eliminate In 
un certo modo, ll cakolo in un al
tro, Morale: dal tempo dei rumani 
In pol, la storia si <atlun£r> arlKi-
cialmontc dl trecento annl. Lui cre-
deva dl stare nel t SUO e Invece era 
nol 12WI.0 gin di li

ft quello che sostengono <lue 

Heribert lllig di Monaco, ci ha scrii-
10 su anche un libro. L'altro, Hans* 
Ullrich NiemiK, e uno stimato (al-
meno llnora lo £ stato) protessore 
dell'unrVersita di Lipsla. dove inse-
gna Storia della tecnotogia. Essen-
do tuttl e due convlntissimi di aver 
smascherato lerrore contenulo sui 
calendar! dl tutto II mondo occi
den ta l , 1 due sludiosi, pert, si so
no trovali dl imnle a un problema 
nlent'aflallo seinplice: la sloria dal 
tempo del romani ai giomi nosrri 
andava accorclata di tre secoli, ma 
dove si poteva -lagliare-? Nienie 
paura: la risposta era gia la. quasi 
pronta. Non si e sempre parlalodel 
•secoli bul», quelli in cui. ci hanno 
insegnato a scuola, la sloria d'Eu-
ropa semhra esscrsi «l«mata"? E se 
quel secoli, dlclamo tra il B<)0 e II 
900, lossero cosl «bui>lproprio per-
ch t non cl sono mal stall? Ecco la 
soluzlone. e lllig e Nlcmllz si son 
messi a lavurate per dimostrare 

che l'Alto Medioevo non li mai esl-
slilo. Le cronache che ne parlano 
(lulte serine dopo) sono piene di 
inven^oni a posteriori spiegabili 
anch'esw con la necessita. da par
te di slorici, cronisti, ecclesiasti e 
quant'akro, di •riempire» quei tre
cento anni eslslemi solo sulla car
ta. Anche Carlo Magno, il perso-
naggio storico vissulo (vissuto?) 
proprio in mezzo all'-eta ineslslen-
1e>, e il Initio di una leggenda. Tan-
t'^ che si dice che sla sepolto nel 
duomo di Aqulsgrana, tna i suoi re-
sti. vedi un po', non sono mai stati 
ritrovali. Con una concesstone al 
duhbio. it suo libro lllig lo ha intito-
lalo: -Ma Carlo Magno e dawero 
vissulo?" t * l a l Karl der Grosse |e 
gclebl?-, Manlis-Verlag). Una pro
va di prudenza, anche se it punto 
inlenogallvo non e bastalo a ri-
spumtlargli violente rimostranze 
da parte del comune di Aquisgra-
na e del capitolato del duomo. 

I due sludiosi, bisogna ricono-
scerlo, si sono resi conto del latlo 

che la loro ricoslruztone storica un 
po', come dire', ardita aviebbe In-
contrato notevoll obiezlonl, E cosl 
si sono messi a cercare le (HOME di 
quanto sostengono. Alcune pre-
tendono di averle trovale proprio 
ad Aquisgrana (i l che non ha ras-
serenalo I rappottl con la cltta). 
Per esernpio, lanno notare. la cu
pola della Cappella palatlna, se
condo la sloria >nonnale» cosuulta 
nell'800 proprio per incarico di 
Carlo Magno. e siata reaHzzala in 
pietra quando invece la tecnlca 
che avrebbe reso possibile il pas-
saggio dalla custruzbne in legno a 
quella in pielra daterebbe al •no-
slro* 1100. Anche la lusione del 
bronzo usata per le porte del duo
mo sarebbe un anacroiiismo se si 
prende per buona la data delt'800 
Iierehe di quel sislema e'e traccia, 
allrove, sob a partire dal 1000, 
Inoltre- di molti insed lament! che si 
sa essere eslsllti prima del •bucc-
dei trecento anni, tnanca qunlsiasi 
traccia di quei Ire secoli E'll caso 

dl Francoforte sul Meno, che sem-
brerebbe essere •scomparsa- tra i l 
650eil 910. Eancora: come mat, si 
di iedono mig e Niemite tecnlche 
agricole e archltettonlche one era-
no diHuse ira I blzantlnl e gli Blabi 
alia vlgDia del "buco- compaiooo 
neU'Europa cenirate solo aU'lntoo 
del 1000? Dl utranezze- strriUI net 
libro nesonocilatebenZ4. 

tnsomma, i 300 anni se li e in-
ventatl qualcuno. Ma chl? Gregorio 
Xlll non e stato peiche lui era dav-
vero convinto di stare nel 1580 (e I 
suoi contemporanei pure), De-
v'essere stalo qualcun altro. illlg e 
Niemltz un sospetlo ce 1'IMnno. 
L'imperatore Ottone III, cl racwmla 
la storia, del fatto che durante i l 
suo regno cadesse 1'armo mllle se 
n'era iatto una specie di malaHlfe 
Gli storici ci hanno detto che vlsse 
proprio a cavallo del mlllcnnlo. E 
se im%ce fosse vissulo nel TOO e II 
calendario se lo fosse aggtustalo 
da solo? Vatli a (Hare degli impera-
tori.. 


