
Giovedi4agrile1996w< vi ^ _ __ ^ VjUlbU Cultura & Societa 
UNTERVISTA. La Germania, l'ltalia, Sarajevo: parla lo scrittore Peter Schneider 

Carta d'ldentita 
Peter Schitetdereuira dei maggioriautoti tedeschi della generazioiiedi 
mezzo: nato nd 1940 a Lubecca, ma crtsduto in Baviera si tnsferi nel 1962 a 
Berlino, dlvenuta sua dtti d'adozlone. Qui tra i suoi lavori vl e qoello di «gost-
wHetw per alcuiri dirigenti delta Spd, quindi e Ira gli animatori delta 
coatestazk>neaHacasaedttricedidestraSprln9er,ecol'68dlvenbtni 
illrtg^iilldelmiwtme«tostiidHrte>coJraisuotllbriricordUmo»lenz», 
•NenicodellacosUtuzk>ne<-en||coHellolntesta»N>ti in Italia da FelMnelli) 
scrHHnegJIanniSettanta, quindi arrivano«llsaltatore del muro»(SugarCo), 
«Papa»(e/o),-DopoHMuro.lvoW delta nuovaCennania°(S|)erUiK|SKupfer) 
e«Aaoppiamentl»(Caiiantl). 

Intellettuali 
incerca 
di frontier* 
Uno scrittore tedesco innamorato dell'Italia. Cos! si defini-
sce Peter Schneider, autore di frontiera spesso provocato-
rio. E sulla Germania di oggi dice: «la societa tedesca si sta 
italianizzando nel senso che le cose anche da noi sono 
sempre meno prevedibili e immerse in situazioni di assolu-
to caos». L'impegno degli intellettuali oggi? Non diverso da 
quello degli altri cittadini: favorire la nascita di un nuovo 
contralto sociale contro il disfacimento della societa. 

• Come forse nessun altro auto
re di lingua tedesca. Peter Schneider 
ha rappresentato in Germania quel-
la generazione del dopoguerra che 
ha avuto nel '68 il suo momenta de
cisive. Fin dal suo esordio letterario, 
II racconto Lenz (1973), ricalcato 
suil'Qmonima novella di BUchner, 
I'autore si la interprete del dubbi e 
delle contraddizioni della propria 
generazione. I suoi personaggi si 
scontrano con discriminazioni so
cial!, inseguono modelli di vita al
ternative ma scoprono anche la 
difficolta delle relazioni interperso-
nali, soprattutto dopo la rivoluzio-
ne del femminismo. Luogo privile-
gialo dei racconti di Schneider di-
venta Berlino, «citta doppia» in cui 
il muro separa non solo lo spazio 
urbano, ma soprattutto lo spazio 
mentate degli abitanti delle due 
zone. Nel suo libro piu famoso, // 
sallalore del muro (1982), lo scrit

tore narrera con lo sguardo del-
1'anfropologo «leggende metropo-
litane» di individui che trovano la 
loro identity solo «al confineu. Al-
I'indomani della riuniiicazione 
Schneider sottopone a un proces-
so di profonda revisione gran par
te dei miti del proprio bagaglio ge-
nerazionale, e era questi anche il 
dogma del pacifismo «ad ogni co-
sto», pronunciandosi a favore del-
i'intervento mititare in Bosnia; una 
posizione che lo ha recentemente 
coinvolto in una violenta polemica 
con Peter Handke. Con Schneider 
abbiamo pariato a Trieste, in mar-
gine alia sua conferenza presso il 
locale Goethe-lnstitut. 

NcHi sua btografia pcnonale e nd 
suoi MM l'ltalia ha avuto un rudo 
dedslvo. Ml sembra pero die oggi 
II nostro parse sla motto lontano 
daN'immaglM che Id ne dava, ad 
esempio, In un romanzo come 

«Lenz»: un paesaggio ancora lon-
tano dalla dvllta dd contuml, in 
cui ritrovare solidarieta poHUca c 
cakmumano. 

Intanto bisogna dire che anche I'lta-
lia che descrivevo in Lenz non e'e 
mai stata. Era piuttosto un'immagine 
dettata dal desiderio, una rappre-
sentazione ideale, e questo certa-
mente testimonia le qualita di un 
paese che era in grado di suscitare 
tali idealizzazioni. Si trattava anche 
di un rapporto unilateral, perche 
questa famosa "nostalgia- dei tede
schi verso l'ltalia non ha un corri-
spettivo. Gli italiani tatvolta si com-
portano come se fossero affascinati 
dalla Germania, ma sembrano so
prattutto attratti dai suoi aspetti 
oscuri, nebulosi, wagneriani, per co-
si dire, che scambiano per profondi-
t4; un italiano non va a Berlino per 
djvertirsi, insomma. Ma, ritomando 
alia sua domanda, trenta anni fa io 
ero semplicemente innamorato del
l'Italia, come tanti altri tedeschi della 
mia eta, del resto, e proprio a Trento 
(dove e ambientato il romanzo 
Lenz) hovissutounasortadirinasci-
ta. Cosl, sebbene fossi stato espulso 
dalla polizia, sono tomato piu volte 
in Italia. E questo >amore a prima vi
sta" non e mai cessato. Bastera dire 
che I'unica casa che oggi possiedo 
non e a Berlino, ma in Italia, a sud di 
Roma. Certo, l'ltalia si e trasformata 
enormemente e anch'io ho abban-
donato quelle illusion] che avevo 
coltivato nel paese, che vedo in mo-
do molto piu realistico. Ho perso 
dunque anche I'abitudine di seguir-
ne le vicende politiche. Piuttosto leg-
go le notizie di cronaca nera, che mi 
sembra in Italia una alta forma d'e-
spressione artistica. Seguo pero con 
preoccupazione il disfacimento del
la societa civile, che e naturalmente 
un fenomeno anche tedesco. 

In quale mlsura si tratta di un fe
nomeno proprio andw ddla nuo-
va Germania unlta? 

Oserei dire che si e verif icato un pro-
cesso di «italianizzazione» della so
cieta tedesca, nel senso che ha da 
noi le cose sono sempre meno pre
vedibili, che vi sono situazioni di as-
soluto caos e che lo stesso debito 
pubblico ha assunto una proporzio-
ne un tempo mimmaginabile. An
che le truffe sono all'ordine del gior-

UnediffcloaBeriino nel quartieredlChariottenburg.Sotto Christ* Wolf 

no, ad esempio~a Berlino, in questa 
faccenda della restituzione delle 
propnetaconfiscate dalla Ddr... 

Vuol dire che i cronistf italiani di 
nera avrebbero il loro da fare an
che li? 

Certamente. E noi non siamo cosi 
bravi nei descrivere queste cose. Ma 
quello che intendevo con disfaci
mento della societa civile ha le sue 
ragioni strutturali. Vi e in pnmo luo
go un disfacimento interno, a cui al-
ludo nel mio saggio Le tenebre della 
civilizzazione (nei libro La fine della 
certezza), occupandomi del proble-
ma dei naziskin e della vioienza ur-
bana. Per fare un esempio concrete. 
nelle scuole della periferia di Berli
no, dove e fortissima la percentuale 
degli immigrati turchi, si assiste or-

mai a una quotidiana guerra tra ban-
de a sfondo razziale, al punto tale 
che il quaranta per cento dei ragazzi 
se ne va in giro armato. 

Ritiene die queste patologie ddla 
nostra societa opulenta e metro-
politana implichino un nuovo im-
pegno degli intelettuali? 

Non credo che gli intellettuali deb-
bano sentire I'obbligo di un partico-
lare impegno; credo pero che come 
cittadini e come uomini si abbia il 
dovere di fare qualcosa. Tre anni fa 
ho fondato con altri a Berlino un'as-
sociazione che si chiama «Coraggio 
contro la xenofobia»; la maggior par
te dei suoi soci e costituita da scritton 
o artisti strameri, in parte con il pas-
saporto tedesco Ci impegniamo in 
letture pubbliche nelle scuole, spe-

PercuocoeGiovannetti 

cialmente a Berlino Est, un universo 
di cui noi adulti ci rendiamo conto a 
stento, e li ho constato gli effetti cata-
strofici del relativismo morale In al-
tre parole, non si pud dare per scon-
tato che il consenso ai valon sociali 
si rinnovi automaticamente da una 
generazione all'altra, e cio di cui 
avremmo bisogno - contro questo 
disfacimento «intemo> della societa -
e appuntamento un nuovo contratto 
sociale 

I d pero accennava anche a ddle 
patologie "esteme"... 

Certo, ai margini di questa Europa 
cosi opulenta, I'esplosione di barba-
rie a cui abbiamo assistito nellex Ju
goslavia. Ma una parte del problema 
e anche lo stesso modo con cui I'Eu-
ropa ha assistito impotente a tutto 
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questo.. 
Lei e stato uno dd primi a sdiie-
rarsi apertamente per un interven-
to militare occldentale in Bosnia, 
in un momenta in cui la maggio-
ranza degli intellettuali europel 
non aveva ancora preso posizio
ne. RWene che la guerra ndl'ex 
Jugoslavia costituisca un nodo 
centraledd nostra tempo? 

Diciamo che nelle nostre societa eu-
ropee e successo qualcosa di molto 
pencoloso. Per molto tempo, e que
sta e stata naturalmente una fortuna, 
non abbiamo avuto guerre, e cosl ci 
siarao adeguati nella convinzione 
che questa situazione - che del resto 
era di una esigua fascia del nostro 
pianeta, giacche, come sappiamo, 
guerre altrove ce ne sono sempre 
state - fosse una situazione normale 
Mentre dobbiamo purtroppo ntene-
re che questa sia invece una situa
zione eccezionale e che la nostra ci
vilizzazione sia in realta una crosta 
sottile e la pace tutt'altro che sconta-
ta. Quando ero a Sarajevo la cosa 
che mi interessava (e angosciava) 
di piu era di capire come fosse possi
ble che persone che fino a poco 
tempo pnma erano vicini di casa e 
avevano rapporti amichevoli ora si 
sparassero a vicenda. E quello che 
ho capita e che tutto questo e possi
ble ovunque, qui, come a Berlino o 
in Alto Adige. Basta che questa sotti
le crosta si laceri, e dall'oggi al do
main un impiegato delle poste pud 
diventare un cecchino. La follia e di 
ritenere che la nostra pacifica vita 
quotidiana sia uno stadio storico ter-
minale. Si tratta invece di una pianta 
estremamente fragile e che va dife-
sa. Ed e appunto questa consapevo-
lezzacheoccorrericostruire. 

Presumo che sia questa la raghme 
che I'ha portata a replicare con 
tanta durezza al lungo resoconto 
di Peter Handke sul suo viaggio in 
Serbia, che dd resto la attaccava 
espHdtamente. D'attra parte le e 
state rimproverato dl averfrainte-
so II carattere di questo teste, leg-
gendo una dtchiarazkme di pdtti-
ca la dove Handke avrebbe scrttto 
invece un diario dl viaggio, da ghi-
dlcare con le categorie ddl'estdi-
ca. 

II problema e che nel testo di Han
dke ci sono due dinjensioni che con-
tinuamente si sovrappongono. Cer
to, e'e il resoconto di un viaggio, che 
tratta delle impressioni che Handke 
ha ricevuto nella localita serbe in cui 
e stato con i suoi amici, e qui ci sono 
delle immagini molto belle, che nel 
mio articolo nello Spiegel non ho 
esitato a definire pacificatrici, giac
che mostrano che vi sono altre im
magini, oltre quelle degli assassini e 
torturatori, laddove devo per6 ag-
giungere che anche qui vi sono im
magini assolutamente kitsch, per ri-
manere sul piano strettamente este-
tico. Ma nel complesso apprezzo lo 
spirito di questo «diano di viaggio>, 
che perd purtroppo e incomiciato 
da un attacco furioso contro tutti co
lore che da anni si sforzano di dislin-
guere tra aggressori e vittime, mo-
strando la responsabilita dei crimini 
di guerra. 

E questo e do che Id prima ha de
finite ..rdattvismo moralê ? 

Temo solo che un giomo Handke, 
quando alcuni fatti saranno definiti-
vamente chiariti, dovra vergognarsi 
di cio che ha scritto E la cosa peg-
giore e che di fatto, al di la delle sue 
stesse intenzioni, Handke - come 
purtroppo mold altri intellettuali te
deschi - con tutte le sue domande e i 
suoi punti interrogativi si e schierato 
dalla parte dei colpevoli. Avrebbe 
fatto molto meglio ad andare da 
quelle migliaia di serbi che noncon-
dividono la politica del loro regime, 
per rafforzare la loro posizione. 

Dopo il silenzio Christa sente le Voci 
• Si chiama Medea, voci I'ultimo 
romanzo dl Christa Wolf (Luchter-
hand), giunto a interrompere il 
lungo silenzio creative della scrit-
trlce all'indomani del crollo del 
Muro e delle polemiche seguite al
ia sua presunta collaborazione 
con la Stasl; un silenzio appena 
temperato dagli articoli - ora rac-
colti in italiano con il tilolo Conge-
do dai fantasmi (edizioni e/o) -
con cui la Wolf ha espresso il suo 
cauto dlssenso con i tempi e le for
me della riuniiicazione. Con Me
dea Christa Wolf ritorna alia mlto-
logia greca, seguendo una strada 
gia aperta con il fotrunalo roman
zo Cassandra. Anche questa volta 
la scrittrice segue il modello della 
psicologizzazione: ai paradigmi 
della tradizione si contrappone un 
racconto «demistificante» che 

avanza ipotesi e cerca di spiegare 
il comportamento degli «eroi» sulla 
base di motivazioni razionalt o in-
consce. Impostato su una succes
sion di monologhi - come gia 
Cassandra, del resto, sebbene li a 
parlare fosse la sola protagonista -
il romanzo assume cosi la forma 
di una progressiva confutazione 
(quasi un disvelamento nel genere 
del poliziesco) del «mito» di Me
dea, che viene in sostanza denun-
ciato come costruzione «maschile» 
e «occidentalei> di occultamento 
della verita. Non per amore di Gia-
sone, dunque, Medea abbandond 
la Colchide, ma per protesta con
tra il govemo dl suo padre; e nem-
meno la donna fu responsabile 
dell'atroce morte del fratello N6 
tantomeno Medea e una maga do-
tata di occulte e malefiche arti. La 

sua e piuttosto una medicina 
omeopatica ante litteram, unita a 
un'istintuale conoscenza della psi-
che, cosi che talvolta Medea sem
bra una psicoterapeuta dei nostri 
giomi. La sua «cattiva reputazione» 
e dovuta esclusivamente agli intri-
ghi di corte a Corinto, citta in cui 
domina lo sfarzo, il denaro, la cor-
ruzione e la brama di potere; citta 
fondata su un delitto che Medea 
arnvera a scopnre, diventando co
sl ligura scomoda e pericolosa per 
i potenti del regno, che iniziano a 
tessere sul suo conto dicerie e ca-
lunnie. Ma prima ancora di turbare 
gli equilibri del potere, Medea ha 
gia suscitato irritazione, insieme 
alle donne della Colchide giunte al 
suo seguito, per il proprio compor
tamento libera e indipendente, 
non sottomesso al sistema patriar-

cale che domina la citta greca. Nel 
racconto della Wolf non e cosi 
Giasone ad abbandonare Medea, 
ma e invece Medea ad abbando
nare Giasone al suo destino, men
tre 1'amore della donna va per li
bera scelta alio scultore Oistros. E 
si capisce che, con queste premes-
se, il dono dell'abito nuziale che 
prende fuoco, uccidendo la figlia 
del re Creonte promessa in sposa 
a Giasone dopo 1'allontanamento 
di Medea, sia una mera chimera, 
inventata per nascondere il piu tri-
ste suicidio della pnncipessa Ma 
lo stesso nocciolo del mito greco 
viene confutato. non fu Medea ad 
uccidere per vendetta i figli nati 
dall'unione con Giasone, ma gli 
abitanti di Corinto a massacrarli 
per funa xenofoba. 

Questa radicale «rielaborazione 

del mito» - di matrice in fondo illu-
mtnistica - si presta tuttavia ad es-
sere interpretata come una allego-
na della societa tedesca post-uni-
tana. Sullo sfondo del processo di 
integrazione tra i cittadini dell'O-
vest e dell'Est (tutt'altro che risol-
to), e del drammatico problema 
delie ondate di vioienza contro gli 
stranien, anche il conflitto tra Bar-
ban e Greci acquista una coloritu-
ra diversa. Come deve essere letto, 
ad esempio, I'episodio dell'assalto 
al tempio di Corinto in cui ha tro-
vato asilo un gruppo di ex-prigio-
nien di guerra? Non descrive qui 
Christa Wolf una delle tante ag-
gressioni alle comunita di stranien 
nelle civilissime citta della Repub-
blica federale tedesca? 

Le trasparenti allusiOi'a al pre-
sente hanno gia irritato quei critic! 

letterari tedeschi che non vorreb-
bero piu sentir parlare di nunifica-
zione e di Muro di Berlino. Nelle 
intenzioni poetiche di Christa 
Wolf, tuttavia, lattualita di Medea 
e sicuramente piu complessa, e 
non a caso la scrittrice fa precede-
re al romanzo un'epigrafe di Elisa
beth Lenk sul significato dell'acro-
nia La «donna che ci viene mcon-
tro» con la sua voce, mfrangendo 
le "pareti" dei secoli, solleva do
mande sulla nostra epoca, recla-
ma - si legge in conclusione - quel 
-(tempo a cui sara adatta» Un tem
po utopico, dunque, dove le SUP 
qualita non saranno mistificate dal 
potere. 

Llberata dal suo mito, la Medea 
di Christa Wolf, corre per6 it n-
schio di essere fin troppo un mo
dello positivo di umanita e saggez-

za, in contrapposizione alle figure 
malvagi dell'astronomo dl corte 
Acama e dell'invidiosa Agameda. 
L'autrice non sembra cosi immune 
da un certo manicheismo psicolo-
gico, che inficia lo stesso sviluppo 
narrative rendendolo in qualche 
modo prevedibile. Certo, un meri-
to della nelaborazione mitologica 
di Christa Wolf e quello di insenre 
nella vicenda delle «voci" nuove. o 
di dare spazio a protagonist! «mi-
non»; ma Telamone che vaga 
ubriaco, contempiando il relitto 
della nave Argo, o Giasone che 
parla come Tot6 Schillaci dopo la 
separazione con la moglie sono fi
gure non proprio convmcenti. Da 
una nuova Medea, insomma. era 
forse lecito aspettarsi qualcosa di 
piu. E anche della penna di Chri
sta Wolf DL R 


