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PREMESSA

1.

Come ä noto, i drammi di Schiller occupano un posto di grandissimo rilievo

nella storia del genere tragico e del teatro occidentale in genere. Schillea inolüe, si

ö sempre considerato non solo un autofe per le scene, ma anche un teorico del

dramma. Il suo progetto intellettuale puntava a una rifondazione estetica della tra-

gedia che tenesse conto sia della'Virkung perseguibile attfaverso Ia rappresenta-

zione teatrale, sia delle conseguenze del processo della modernizzazione in una pro-

spettiva critico-culturale. Nella Forschung degli ultimi cinquant'anni, la sua dottri-
na del patetico-sublime, quale si dispiega negli importanti scritti dei primi anni

Novanta (Sull'arte tragica, Sul patetico, Del Sublitne), ö stata variamente messa in
relazione con la teoria drammatica del Settecento e con l'estetica kantiana. Ma in

tempi piü recenti - anche in coincidenza cotr il giubileo schilleriano del 2005 - la

consueta prospettiva della storia delle idee si ö considerevolmente ampliata attta-

verso le problematiche legate ai contributi piü attuali sui temi della antropologia,

della retorica, della semiotica, della performativitä, della teatralitä e della interme-

dialitä. Gruzie alla partecipazione di alcuni tra i migliori specialisti della Scbillerfor-

scbunge degli studi sul Settecento in generale, il convegno italo-tedesco Schiller e la

tragedia, che si ö tenuto da|28 al30 giugno 2005 presso il Centro Italo-Tedesco Vil-
la Vigoni (Loveno di Menaggio, Como), si ö rivelato un'occasione privilegiata per

ripensare le posizioni ttadizionalie mettere alla prova gli approcci piü innovativi sul

tema.

2.

I lavori si sono svolti in lingua tedesca, garantendo cosi una base di discussio-

ne piü larga possibile, ma per decisione unanime si ö pensato poi a una pubblica-

zione in italiano per favorire ulteriormente, con la circolazione piü ampia di contri-
buti originali tanto significativi, quella che si viene delineando come una sorta di
'riscoperta' del drammaturgo tedesco in Italia. Del drammatufgo appunto, perch6,

menle Schiller fra i filosofi - soprattutto, appunto, il 'filosofo', lo studioso di Kant

- aveva goduto di miglior considerazione, come uomo di teatro e teorico delle sce-
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ne era invece quasi scomparso dall'orizzonte letterario e culturale del Novecento
italiano. Il culto entusiastico tributatogli dai fautori del Risorgimento, passando
attraverso le fortune del melodramma, si era progressivamente affievolito. E il col
po di gtazia a Schiller, a sancire la sua sistematica walutazione novecentesca, era sta-
to inflitto nel 1923 da Benedetto Croce, che lo smascherava come un retore del fal-
so pathos, un letterato ingegnoso che ricorreva alla riflessione per supplir e al]aman-
canza di una autentica vena poetica. Ancora negli anni '60, L;dish;Mittrr.r, p"d..
fondatore della germanistica italiana, rilanciava iI pregiudizio crociano di uno Schil-
ler autore di facili effetti melodrammatici. Fors. ,nÄ. ammorbidendo distinzioni
disciplinari rroppo rigide, soitanto negli ultimi quindici anni si sono registrati
segnali di una attenzione diversa. E le numerose iniziative di questo anno schille-
riano in Italia testimoniano un rilancio in grande stile dell'inieresse per l,autore
tedesco, sopramutto da parte degli studiosi piü giovani, dei germanistidella gene-
razione di mezzo o addirittura dei giovanissimi, come ha rimarcato anche Faolo
Chiarini in occasione di un recente convegno romano presso 1' Istituto Italiano di
Studi germanici a Villa Sciarra (Roma), e come dimostia - non da ultimo _ la sres_
sa partecipazione italiana aVllla Vigoni.l

).
S,chiller e la tragedia, dunque. A larghi tratti le linee portanti su cui si ö svilup-

patala discussione si possono individuare come segue: il iuolo del sublime fra .sä-
tica e psicologia: la relazione discorsiva ftala teoria della tragedia di Schiller e i suoi
testi drammatici: il problema della rappresentazione delle Änfigurazioni ideali nel
medium letterario; la componente della teatraiitä e infine il conftnto con 1o iato di
antico e moderno che caratterizza le rragedie schilleriane.

Si tratta di temadche che hanno significativamenre artraversato, in diversa
misura e sotto angolazioni diverse. tutti i conrributi. i quali meritano tuttavia anche
una caratterizzazione ran'icinata. In quello che inaugura la raccolta, Wolfgang Rie_
del mette in luce le contraddizioni inrerne della drammaturgia schilleriana del subli-
me nella tensione che si instaura fra libertä e necessirä. . ,i1.',', quindi l,esito para-
dossale dei conflitti impliciti nella domrina della libertä di Schiller. che lega I'u,_,to-
nomia umana al momento della morte liberamenre scelra. Carsten Zelle-indaga il
cambiamento di funzione del concetto di Darstellurt3 nel passaggio da Klopsto"ik a
schiller, riservando particolare atrenzione al problema del1a ipori-posi e alla rappre-
sentazione estetica di idee atraverso immagini nel contesto della tragedia. 

-Sulla

questione Maurizio Pirro offre una importanre integrazione dal punto äi 
'ista 

del_
le fonti, perchd dimostra I'influsso di Sulzer sulla reoria della immaginazione di

1. Nell'ordine in cui si sono svolti ricordiamo qui i convegni renutisi in Italia: Schiller 2005.
Prospettiue dalla ricerca in ltalia. Giouani studiosi a cinfrorto, u-Tri.r,.. a cura di Maria Carolina
l9l Rifllssione e poesia. Scfuller e il progetto della modarniti. organizzato ; R;-u da Giovanna
Pinna e Piero Montani; Schiller nelle lettirature romallze,.u.uto d, Ilarino F.eschl aRoma; Schi/-
l3t e l.'an.tic^o,o.r.ganizzato da Paolo Chiarini in collaborazione con \\älter Hinderer ancora a Roma;
Friedrich Schiller 1805-2005. modello ideale o prouocazione?, organtzzato a LAquila da Giovanna
Cermelli e Luca Zenobi.
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Schiller e il suo significato per la concezione della tragedia, Alla luce della Ham-

burgische Drammaturgze di Lessing, Ulrich Profitlich ricostruisce poi le riflessioni di
Schiller sui personaggi drammatici dagli esordi giovanili fino ai drammi della matu-

ritä, mettendo al centro della sua analisi il modello dell'individuo d'eccezione.

Attraverso i diversi momenti della produzione schilleriana, anche Luca Zenobi rico-

struisce a sua volta il percorso dell'autore da una psicologia dell'autenticitä al pro-
gramma classico di un'arte ideale, fra realismo e richiamo all'idea, psicologia e tea-

tralitä, istanza umanistica e interesse politico.
In una prospetriva orientata alTa Diskursanalyse, Daniel Müller-Nielaba propo-

ne una riflessione sulla concezione del linguaggio in Schiller, insistendo sul rapporto
fra retorica e idea. Le tragedie vengono cosi rilette come casi esemplari in cui si mani-
festa il potere del linguaggio come medium della presenza di un intelligibile, che,

altrimenti inaccessibile, sembra poter essere esperito solo nel segno linguistico, Lau-
t.aBenzi si concentra sulla concezione della retorica in Schiller e sulle modalitä ope-

rative della sua logica poetico-drammatica, indagando quelle possibilitä di trasfor-
mazione delle idee nel linguaggio che sono costitutive per la sua tragedia.

Rifacendosi all'esempio delDom Karlos, Claudia Stockinger analizza i diversi
risvolti del modello rappresentato dall'amicizia per I' auto-comprensione di Schil-
ler come drammaturgo. Cosi I'elaborazione letteraria di costruzioni dell'identitä
tipiche della Enpfindsamkeitskultur si tivela funzionale anche rispetto a problema-

tiche quali \a'Virkungsristhetik,l'orientamento del mercato letterario e la concezio-

ne stessa della tragedia.
Una specifica attenzione alla dimensione teatrale dei drammi di Schiller emer-

ge quindi nei contributi di \üerner Frick e di Dirk Niefanger. Frick problem tizza

la trasposizione testuale dei concetti chiave dell'estetica dell'effetto e le tracce della
rappresentazione letteraria del programmatico coinvolgimento emozionale dello
spettatore rivendicato negli scritti teorici. I1 contributo di Niefanger si concentra
sulle tecniche della auto-riflessione poetico-drammatica (metapoesis) in Schiller.

Partendo dall'adattamento deIl'Egnaont,IaWirkungsabsicht dell'autore viene inter-
ptetatacome il prodotto di srategie meta-poetiche, in cui il carattere del testo come

testo finalizzato all.a rappresentazione - il suo lato performativo - ö mediato con la

sua pretesa letteraria -1'organizzazione testuale dei suoi segni linguistici.
A un confronto con lo iato di antico e moderno nelle tragedie schilleriane sono

dedicati, sotto diverse angolature, i contributi conclusivi. Hartmut Reinhardt ana-

lizzala dimensione psicologica dell'oracolo nella Braut uon Messina come indicato-

re della costruzione moderna di un dramma solo formalmente configurato secondo

l'antico modello della tragedia, e ricostruisce cosi la produttiva interpretazione del-

la Querelle des anciens et des modernes da parte di Schiller. Nella stessa tragedia
Giovanna Pinna insegue invece il difficile nesso fra elementi storici e mitici, consi-

derando il gioco reciproco di modelli di interpretazione naturali e politici che le
conferisce il suo tratto specificamente moderno. Infine Cado Gentili paragona nel

suo contributo la posizione di Schiller e di Nietzsche a proposito del coro antico,
dimostrando una sorprendente vicinanza tra i due autori, che emerge soprattutto
dove Ia funzione del coro viene spiegata come indicazione di un ideale tragico-
catartico deIla restitutio ad integrum.
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4.

- Come si puö giä intendere da questi brevi cenni e come il lettore sresso a sua
volta poträ constatare, i contributi qui raccolti sono caratteri zzati da una pluralitä
metodologica assolutamente inconsueta per la Schillerforschung. Approcci ispirati
alla storia delle idee e dell'estetica sono itati integrati da p.o.äi-..r,i tipici della
Diskursanalyse, della semiologia, della teoria della comuni cazione,nonch6 della sto-
ria sociale. Al progetto della tragediavariegato e sfaccettato di Schiller ö corrispo-
sta la polifonia della indagine critica, che a sua volta ha messo alla prova la plura-
litä metodologica degli studi germanistici attuali. Nonostante la diversitä'degli
approcci, il dialogo scientifico si ö rivelato particolarmente fruttuoso. R"rum.nt"e,
come ä a\Tenuto neil'accogliente cornice di Villa vigoni, accade di assistere a una
discussione appassionata in cui, nel vivo dello ,.^-üio di idee, i partecipanti non
esitano ad afferrare i volumi delle opere di Schiller aperti sul tuuolo p.. un con_
fronto ra\rvicinato con il testo, testimoniando cosi una attenzione filolägica incon-
dizionatamente condivisa.

Negli interessi della ricerca sono dunque emersi senza dubbio nuovi cenli di
gravitazione. Sugli interrogativi della vecchia germanisrica circa la filosofia del tra-
gico e il nesso di religione e tragedia hanno decisamente prevalso approcci che
rileggono le concezioni di Schiller drammarurgo nel contestä dela storia dell,este-
tica, nella fase di passaggio dal paradigma della mimesis a quello della rappresenta-
zione. E in questa prospettiva si ö awiata una riflession. ,ui n.rro discoisivo fra la
teoria della tragedia e la prassi drammatica, come pure sulla funzione della psicolo-
gia in relazione alla estetica dell'effetto. Infine, - un dato che si ö delineato con
grande nettezza-, il convegno ha contribuito a ridefinire Schiller in quanto autore,
che non ö, come vuole un-a attribuzione topica, un pensatore idealisdco sistematico,
ma uno scrittore che media fra illuminismo e romanticismo con un progetto, le cui
contraddizioni portano la segnatura di una moderna cultura deila cäscienza.

5.

e il Centro Italo-Tedesco Villa Vigoni per il loro decisivo sosregno ailiniziatjua ela
rivista "Estetica" per la significativa coll,alsorazione rcalizzatasiln questa occasione.
Infine, ma non da ultimo, un ingraziamento caloroso va ai raduttori degli inter-

'enti 
in lingua tedesca - Andrea Benedetti, LauraBenzi,paola-Ludovika clriando

e Nlaria carolina Foi - nonch6 a caterina Sala e ad Anke Fischer (villa Vigoni) per-
ch6, senza il loro soilecito impegno, la realizzazione di questo numero monografico
non sarebbe risultata possibile.

I curatori




