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I I ROMANZO DELTURCO ORHAN PAMUK 

Ruya, sogno inafferrabile 
Cltt* mlrJca e balls, crttdl 
suggestJonl letterarte eH 
awenture mlsterlose, Isanbul mm 
a itato un luogo motto fequentato 
dalla racanta namttvaiurapaa a 
madttorranaa. Eppure M*a 
nessun'attra cttta com questa 
rapprosenta bane II puto dl 

Incontro tra oriente e occldente, le 
eontraddlzloni che vl si creano, le 
grand! potenzialita a I confllttl di 
Identltachevislvtvono.LosI 
capfsce leggendo -II libro nero", 
I'ultlmo romanzo dello scrittore 
turco Orhan Pamuk. Impostato 
sulla struttura narratlva del giallo a 

tlnte dl carattare palcologlea, II 
romanzo nana dl un a wocato che 
si matte alia ricerca della bella 
moglie Ruya (che In turco slgniflca 
•sogno-). I pochl indlzl in suo 
possesso lo portano sulla tracce 
del fratellastro dl lei, brillante 
glornallsta e polemista. Col 
passare del tempo, II protagonlsta 
del racconto si trova a vlvara una 
sorta di processo di asslmllazlone 
dell'ldentita del cognato che, 
naturalmente, fa emergen nel suo 
animodifficoltae eontraddlzloni. 

Tutto questo offread'autore la di 
posslbflltadisoffermarsia (a 
riflettereeafarrlflettere ci 
sufTldentltadlunpopololaeerato dl 
traunpassatoormallontanoela e 
dlMcoitadipensare II proprio * 
future costrettocom'e tra le pi 
seduzioni della cultura orientate e III 
la fascinazionedi quella dl 
occhtentale.il teste si awaledl 01 
giochldlcoincldenzeediaplsodl pi 
slmbollcl che lo portano In qualche o 
caso verso una narraztonedltlpo o 
flabescosorrettadaunascrlttura si 

buon llvello. II tema del -dopplo 
da sfondo a tutto II romanzo. la 
tta dl Istanbul, cftta dl labirlnU e 
mlnaretl, sale clnematograflche 
moderns costruzionl, otfre lo 
:enarlo Ideale per descrlvere 
jrdrte e ritrovamentl di idanttti. II 
Mm utllizzo di rlferimerrU letterari 
generl dlversi fa In modo che 

gnl slngolo luogo vlsltato dal 
rotagonlsta nella sua ricerca e 
gnl slngolo essere umano, taxlsta 
artjgiano, uomo o donna diventl a 
aa volta proponltore di storle. 

Proprlo questo passo narratJvo 
costltulsce a un tempo la forza e la 
debolezza dl quello che e stato 
definlto come un «romanzo 
dell'incartezza>. Coerente con 
I'lmpostazlone giaMstjca, la storla 
si awla alia concluslone con una 
sorta dl ricollocazlone general* dl 
penonaggl a interpret! prlnclpall. 
Con la sola differenza, quests 
volta, dl un colnvolglmento rjfretto 
dello stesso narrators. Nel 
mallnconicoflnalalnculslcercall 

modo dl custodlre la memorla della 
persona amata, uno sconsolato 
Orhan Pamuk arriva a proporre 
nella scrlttura -1'unlca 
consolazlone che abUamo-. 

• Gioacchino De Chirico 
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BONHOEFFER. Cristianesimo e modernita nel pens iero del teologo tedesco 

Libera diguardare 
al frammento 

Quaji eradta ci lascla oggl Bonhoeffer? Ne hanno dlacusso 
studksl come Gallas (autore del sagglo •Anthropos teleios. 
L'ltJiefado dl Bonhoeffer nel conflltto tra cristianesimo e 
modwnltt-, Querlniana, p.504, lire 60.000), Rostagno, 
Mwtto, Borl, nel corso dl una glomata dl studio che si e 
svota marts* scorso a Mllano, nella sede dell'Universlta 
Catollca. Bonhoeffer lettore dl Ditthey, Bonhoeffer a 
coifronto con Hermann, Schleirmachar, Troeftsch, Harnack: 
d*|uasto semkiario sono emerse le dlfferanti poslzloni che 
hnno kifluenzato II penslero dl Bonhoeffer. Cosi se pure a 
ssta IndMduata come datermlnante leredlta della teoria 
Iterate dl Schlehmacher, Importante si e nVelato anche 
fnflusao della teologla dlalettica dl Barth. La teal espressa 
lell'intervento dl Alberto Qallas a stata appunto quella di far 
somtvare quests due Ittanze In un'untta dlalettica, 
attraverao la quale la dlcotomla venga tuperata. Cos), 
InfatrJ, la relaztone tra teologla liberals e teologla dlalettica 
si realbzerebbe in nome dl una rellgloslta piu profonda. Altro 
tema centrale della discussion* e stato quello della 
frammentaileta, un concetto avlluppato da Bonhoeffer dal 
momenta Is cul viva In carcere, aantendo II peso della sua 
condbtoneprecarla. Secondo gli studios! si tratta di caplre 
ae nel suo penslero quests sltuazione frammentarla 
condUlonlper sempre la storla delmondoosltrattJ Invsce di 
un momerto conrjngente, dl un frammento., in cul cogllere 
ancora I'uilta del mondo. Questo concetto sarebbe 
colleger.* In Bonhoeffer aN'apertura della teologla liberate 
verso le litre rellglonl, al dialogo instaurato con confesslonl 
dtversa ca quella cristiana. La rivelazlona crlstiana InfattJ, In 
questo OMO, non sarebbe qualltatlvamante dlversa da quella 
musulmna ewenuta attraverao II profeta Maometto, ma 
solo quaitltatlvamente dlversa per una dlfferente forma che 
ha una ellgkme come II cristianesimo In virtu del concetto 
dl •carta*. 

Campagna elettorale, Berllno, 1932. 

« Q 
ualchevolta sento co
me se a mia vita fosse 
in elWti piQ o meno 
alle die spalle e do-

vessi pShare arfcora a compi-
menlo solo la rna etica. Ma, sai, 
in quei momeni mi prende un 
desiderio, che n»n posso parago-
nare a nient'alro, di avere un 
bambino e di non uscire dalla 
scena senza lasciare traccia -che 
e poi un desiderio piu da Antico 
che da Nuovo Testamento...». Co-
si, Dietrich Bonhoeffer scriveva 
all'amico Bethge dal carcere i l ! 5 
dicembre del 1943. ArresUto dai 
nazistl il 5 aprile con I'accusa di 
partecipazione ad attivita cospi-
rativa, in quel mornento edj spe-
rava ancora in una prossirm libe-
razione, data la fragilita degli in-
dizl a suo carico; e tuttavia ippa-
re consapevole che, comurque si 
fosse risolta la vicenda giidizia-
ria, la sua vita stava giungendo a 
compimento, Certo, nel raomari-
co di non aver completatola sua 
opera maggiore e soprattitto di 
non poter lasciare un figlic dietro 
di se e chiaro il presagi* della 
morte; ma piu in profondla egli 
sembra voler comunicars, forse 
piu a se stesso che all'intelocuto-
re, un sentimento mat|rato in 
quei duri mesi di prigiona. II sen
timento che I'intensa riierca in-
tellettuale e spirituale cle I'aveva 
occupato per intero rell'ultimo 
decennio stesse trovanio il suo 
esito nell'attuale conqzione di 
prigioniero politico; eche dun-

a figura di Mcse, sospesa 
T tra un racccnto biblico 
I difficile da whficare sul-
1—/ la base difdocumenti 
storici alternativi alk Bibbia, e 
una leggenda riccadi elementi 
suggestivl, si colloca sembra, nel 
secolo XIII a.C, ai .empi del fa-
raone Ramses II: le sue vicende 
sono narrate nelli pagine del 
Pentatetico; Mose cresciuto a 
corte, aveva sottrato la sua gente 
alia schiavitu permporre. in se-
guito, una conceione monotei-
slica della divinB, Yahwe, di 
fronte all'antico Bohim. Gli ebrei, 
insieme con le Wole divine della 
legge, avevano acquisito 1'orgo-
glio di essere »il >opolo eletto». 

Oggetto di flterne riflessioni 
teologiche conroverse, Mose ha 
assunto nella leteratura posterio-
rc anche I'lmnagine del prototi-
po del legislabie, e quindi del 
fondatore dell'jmana civilla, fino 

Lamontagna 
incarcemta 

alANCARI 
que fosse giunto per lui il mo
menta di guardare piO in profon-
dita all'itinerario della propria vi
ta, e insieme di riconsiderare il si-
gnificato essenziale della sua 
comprensione della fede cristia-
na, non piu in teoria ma nella 
concretezza del «caso ecceziona-
le» che egli rappresentava ora ai 
suoi stessi occhi: aver infranto la 
legge a motivodi Crista. 

II merito maggiore dell'ampio 
saggio che Alberto Gallas ha de
dicate a L 'itinerario di Bonhoeffer 
nel conflitlo tra cristianesimo e 
modernita, sta, credo, proprio nel 
mostrare la compiutezza di una 
ricerca che solo superficialmente 
si pud giudicare precocemente 
interrotta, e dunque forzatamen-
te incompiuta. Mentre e londa-
mentale coglierne il carattere 
specifico, al di la della forma e 

del linguaggio stesso in cui essa si 
e espressa. Bonhoeffer fu teologo 
ed esegeta, ma fu soprattutto, co
me Gallas ci indica, un pastore 
deciso a cercare altrove, rispetto 
alia pura elaborazione concet-
tuale, «le tracce di una effettiva 
esistenza cristiana», e questo nel
la crescente consapevolezza del
la crisi epocale della cultura occi-
dentale. Di qui il precoce sposta-
mento del suo interesse «dalla cri-
tica teologica alia testimonianza 
cri!ica», owero da una ricerca 
teologica, «capace di dare rispo-
ste concrete alle domande piu ur-
genti», alia creazione di una for
ma nuova di comunita cristiana, 
capace di rendere 1'annuncio 
della chiesa sperimentalmente ri-
levante «per un uomo che non di
spone piu di un solido terreno su 

cui impostare la propria esisten
za". 

Che tale mutamento di pro-
spettiva da parte del giovane teo
logo preoccupasse «il maestro» 
Karl Barth si comprende, e non 
solo perche poteva scorgervi una 
preoccupazione eccessivamente 
pragmatica, ma soprattutto per
che 1'asse della riflessione cristia
na in campo etico non veniva pin 
collocato, come egli pensava do-
vesse essere, nell'ubbidienza del 
singolo a cio che lo Spirito gli di
ce, bensi in' cio che Bonhoeffer 
chiama «il comandamento con
crete", espresso nella chiesa co
me attualizzazione della parola 
stessa di Crista. In altri termini, la 
testimonianza critica comportava 
altresi il passaggio da una conce-
zione individualistica ad une 
concezione comunitaria dell'eti-
ca cristiana, nella quale la chiese 
si trova a svolgere un ruolo pri-

mario. Con la precisazione tutta
via che la chiesa, per Bonhoeffer, 
non ha tanto valore di per se co
me luogo di saivezza, tanto meno 
esclusivo, quanta per la sua di-
mensione relazionale, per la sua 
capacita cioe di essere luogo sto-
rico definito in cui la parola del 
Crista interpella I'uomo. Una pa
rola attualizzata e dunque resa 
concreta nella specifica situazio-
ne della comunita, ma pur sem
pre la parola viva del Gesu stori-
co. Laddove e evidente a Bo
nhoeffer che la chiesa, avendo 
perso nella modernita la centrali-
ta visibile, si sforza di recuperarla 
attivando strategie che la metto-
no in concorrenza con la cultura 
e gli stili di vita moderni, e dun
que finendocon lesserecoinvol-
ta e rischiando di esaurirsi nei 
conflitti ideologici e nella lotta 
per il controllo sociale, da cui 
non puo uscire che perdente. 

Heinrich Hoffmann 

Ma come rendere "presente» il 
Crista? Owero, come individuare 
la volonta di Dio in una situazio-
ne che rende oramai irrecupera-
bili tutte le forme storiche del cri
stianesimo, ompresa quella 
espressa dalla chiesa antica, e va-
no il ricorso a modeiii di societa o 
a tradizioni morali determinants? 
E piu in concrete, quale parola 
del Crista la chiesa deve assume-
re di fronte al potere devastante 
dello Stato nazionalsocialista? La 
risposta di Bonhoeffer e per molti 
aspetti sorprendente: il Discorso 
della montagna, questa e la paro
la di Gesu che occorre assumere 
come discriminate della fede 
autentica, e dunque come costi-
tutiva di una comunita cristiana 
in grado di misurarsi con I'attuale 
contingenza storica. Sorprenden
te, poiche nella tradizione rifor-
mata come in quella cattolica, 
«non il Discorso della montagna 
ma la morte e la resurrezione rap-
presentano il vero contenuto del 
cristianesimo", come lo stesso 
Bonhoeffer aveva dapprima so-
stenuto, al punto che in una lette-
ra del 1936 presenta il cambia-
mento come la sua effettiva «con-
versione» al cristianesimo. 

Eppure, a ben vedere, non vi e 
in questo nulla di arbitrario. Sem-
plicemente Bonhoeffer conduce 
alle ultime conseguenze la sua 
concezione ecclesiale del «Cristo 
presente». Egli non si interroga 
piu intomo a «che cosa" bisogna 
credere, ma a «come» seguire Ge-

Freud e il complesso (fi Mose 
ROBERTO 

alia novella La legge, scritta da 
Thomas Mann nell'epoca piii 
oscura di una Germania in preda 
alle convulsioni del nazismo. Ma 
proprio in ambito tedesco sono 
state proposte interpretazioni, di-
ciamo cosi. eterodosse. 

Una sola dlvlnlta 
Per esempio nel saggio del 1789, 

La missione diMose, Schiller ci par-
la di un iniziato esterno di una elite 
ristretta di sacerdoti egizi che, do-
po ia rovina della riforma del farao-
ne Amenofi IV (Ekhnaton). per 
soslituire un'unica divinita solare 
alia miriade di idoli della tradizio
ne, da questa ceichia avrebbe at-

FERTCHANI 

tinto I'intuizione che sulla sua di-
rettrice rivoluzionaria era possibile 
prefissare il future storico degli 
ebrei. 

Qualche decennio dopo, nelle 
Note e dissertazioni per una miglio-
re comprensione del Diuino occi-
denlale-orietuale, Goethe, devian-
do dal testa biblico, dove Mose 
muore sul monte Nebo prima che 
gli ebrei possano conquistare la 
terra di Canaan, insinua, di fronte a 
tanti suoi errori e incertezze, 1'ipo-
tesi che Giosue e Caleb avrebbero 
deciso di eliminarlo, a vantaggio 
della causa della loro gente. Que-
ste idee, che Goethe e Schiller 
esprimono in contesti inseriti piu 
nella storia letteraria che nell'alveo 

di una critica biblica rigorosa, furo 
no riprese in seguito da qualche 
studioso, non sempre di alto livellt 
scientifico. Ma si ritrovano anchi 
nei tre saggi raccolti da Sigmum 
Freud in uno dei suoi ultimi lavor 
L 'uomo Mose e la religione monc 
teistica. Qui in termini radical 
ignoti al classicismo tedesco, s'ins: 
ste sull'origine egizia del monote 
smo, attribute alia volonta di EW" 
naton (Ikhnaton, come die 
Freud), si nega I'origine ebraica c 
Mose, trasformato, sulla base dell 
illazioni di storici antichi e mode 
ni, in un nobile egizio e, contra I 
tesi tradila della sua morte, si rice 
struisce un epilogo violento: Mos 
finira assassinate dai suoi, incapai 
di sostenere i rigori eccessivi dell 

nuova fede.Durante la loro storia 
rnillenaria gli ebrei avrebbero con-
tinuamente rimosso un senso di 
colpa per questo omicidio, tanto 
piu che la scelta religiosa di Mose, 
attraverso i secoli, aveva dimostra-
to la sua superiorita incontrastata. 

Castello In aria 
6 sintomatico che Freud abbia 

voluto concludere il suo iter con 
un'opera cosi discutibile, che lo 
studioso Salo Baron, nel 1939, defi-
ni un magnifico «castello in aria», 
Anche oggi questa tesi di Freud il-
lumina il rapporto tormentato del
la sua natura intrinseca di ebreo 
ateo, e tuttavia costretto dalla con-
dizione di «diverso» a reagire alle 

discrasie che agivano dentro di lui, 
senza vistosi traumi nella felix Au
stria, ma con le minacce ango-
scianti dell'antisemitismo nazista, 
proprio alia fine dei suoi anni. 

Yerushalmi, professore di Storia 
e cultura ebraica alia Columbia 
University, riconosce la fragilita 
delle basi metodologiche di Freud 
e, in un confronto garbato, conte-
sta i luoghi comuni connessi con la 
cosiddetta "faccenda nazionale 
ebraica*. Luoghi comuni alimenta-
ti anche dallo stesso Freud, in un 
groviglio di problemi irrisolti attra
verso i secoli. Oggi, comunque, ri-
sulta insostenibile uno strumento 
di indagine che, nonostante le 
ascendenze illustri di Schiller e di 
Goethe, cerchi di interpretare un 

sQ nella fede; ne d'altra parte si 
interroga sulla possibility di met-
tere in pratica le Beatitudini, ma 
indica direttamente Gesu come 
colui che le ha pronunciate per-
chfi le ha effettivamenle vissute. 
Si tratta, dunque, di mettersi nella 
situazione di Gesu, che per Bo
nhoeffer e il significato proprio 
della conversione cristiana, e al-
lora il Discorso della montagna 
diventa comprensibile nell'atto 
stesso di metterlo in pratica. Per-
tanto, come scrive Gallas parafra-
sando Bonhoeffer, solo nella «si-
tuazione» la fede «diventa possi
bile*, solo in essa si "impara» a 
credere, anzi, «solo e soltante" in 
questa situazione «si puo crede
re*. 

Ora, la "situazione* per eccel-
lenza in cui la fede di Gesu si e re
sa visibile, in piena coerenza con 
il Discorso della montagna, e la 
croce, che Bonhoeffer in Sequela 
coglie nel suo significato attuale, 
cioe cosi come Gesu 1'ha patita, 
con tutto il suo peso di vergogna 
e di riprovazione, segno infaman-
te di espulsione dal mondo: "Co
lui che e nato in poverti, il com-
mensale dei pubblicani, dei pec-
catori, colui che e stato rigettato e 
abbandonato sulla croce da Dio 
e dagli uomini, questo e Dio in 
forma umana, questo e I'uomo 
come nuova immagine di Dio!». 
Per il cristiano Bonhoeffer quella 
situazione disonorevole si 6 ripro-
dotta nella carcerazione, ed 6 in 
tale situazione che egli porta a 
compimento la sua opera. 

Infatti, nelle lettere raccolte po-
stume in Resistenza e resa, egli al
tro non fa che estrarre il significa
to attuale della sua teologia della 
croce. E di fronte alia croce che il 
mondo moderno e il cristianesi
mo si trovano infine d'accordo 
nel comune riconoscimento che 
occorre oramai «vivere come uo
mini capaci di far fronte alia vita 
senza Dio». Poiche, se la croce e il 
segno dell'espulsione di Dio dal 
mondo, e solo ora, grazie alia 
modernita, che I'uomo sperimen-
ta di poter fare a meno di Dio in 
ogni campo: «Dio inteso come 
ipotesi di lavoro morale, politica, 
scientifica, e eliminate, superato; 
ma lo e ugualmente anche come 
ipotesi di lavoro filosofica e reli
giosa*. E dunque neppure il cri
stiano deve sottrarsi a questa si
tuazione, perche solo cosi egli, vi-
vendo «mondanamente», speri-
menta che e proprio nell'essere 
scacciato dal mondo che Dio ma
nifesto la sua presenza, owero 
che il suo essere discepolo si ri-
solve nel vivere la sofferenza del 
mondo come sofferenza di Dio. 
Testimonianza preziosa per un 
mondo oramai libero dalle pa-
stoie metafisiche della religione, 
pervenuto alia sua «autentica e 
integra mondanita», poiche e gra
zie ad essa che tutto cid che ad 
ogni istante viene espulso dal 
mondo trova significato, ed e 
dunque grazie ad essa che «il 
mondo adulto« puo conservare la 
consapevolezza che la debolezza 
sofferente di Dio e il segno della 
condizione umana. 

testa nel quale storia e leggenda 
sono interconnesse per tramiti ine-
stricabili. Se si sostituisce una tradi
zione rnillenaria con ipotesi im-
possibili da verificare, si accettano 
come verita incontrovertibili testi-
monianze di un passato lonlano, 
dove realta e mito non si possono 
distinguere. 

La questione ebraica, in tutti i 
suoi risvolti, deve essere affrontata 
da una prospettiva storiografica e 
sociologica piu ampia, che ricono-
sca la peculiarita dell'essere ebreo 
in un dibattito culturale che non di-
mentichi mai la comune dimensio-
ne umana. 
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