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«LA SCUOLA SI DIVERTE»: 
un romanzo di Virgilio Budini 

II riso come 
esorcismo 

Un libro che non manca di pagine divertenti e 
che, nella sua dispersione grottesca, fa apparire 
una serie di mali assurdi cui non si rimedia con 

piccole e modeste riforme di compromesso 
E' diverlente la sruola ita-

liana? Krequentata da glnvani 
e da amici di giovani, quali do-
vrebliero dirsi cd essero i pro-
feesori, perche est-liidcre una 
certa dose di divertimento dal
le aule scolaslirhe? Ilisultn, in
vece, il conlrarin. Da un'in-
chiesia eseguila I'anno srorso 
fra alcunl stuilcnli die, dnpo 
le lezioni della « media o. ae-
guivano nel pomrrigKio un cur
io linguistic!) Blranicro, il con
tralto fra progrummi e meiudi 
era cosi pnlose e sfnvnrcvnle 
ai noslri isliluli die aftgrava-
va, in molti casi, il disngio de-
gli scolari. Non munruno edu-
catori clio indiviilualmi-nte limi
ne* aapulo imparari' il meslie-
re (lulli gaiuio tlie I'uiiiversita 
nun prcpara aH'iiiBcgnumento, 
e intanto liitlo ronlinun da 
aempre alio slesgo mudo). Ma 
quunli anno fxii i professor! 
carirhi di quei difclli cite do-
vrebliero correggrre negli al-
Iri? Lezioni noiuse, nervose o 
poco convinte; iulerrngazioni 
minuziose e pednnti, rapponi 
rigidi o troppn familiar!: cia-
•cuno di noi conusce casi si-
mill. Non si tralta di una ca-
aislica isolala o insolitn. I ma
li, che risperrliiano mali piii 
gravi dell'intera sorieta ilalia-
na, si aggravano col tempo. E 
nun ispinmo di solilo pensieri 
divertenti. 

In vece, per quel contrasto 
che sorge dallo sdegno Iradut-
to In ironia, Virgilio Itudini ha 
inlilolalo proprio cosi il suo 
romanzo: La actinia si diverte 
(ed. Fellrinelli, pp. 277). A di-
vertirsi o, meglio, a voler ri-
dere au quello che ogni gior-
no gli capita, e un professore 
Iiceale di sioria e filusofla che, 
rcgislrando le sue avventure 
nelle pagine di un diario, vor-
rebbe esurcizzare I'asaurdo del-
la propria condizione. Del re-
•lo, ai tralta di un caltolico 
nel quale a poco a poco il cri-
•tianeaimo vicne c^rroso da 
una piii congeniale fede ietta-
toria. E' obiettivamente assurdo 
ch'egli debba insegnare non 
tanto i listemi per capire e ri-
fletlere, ma piuttosto i tegnnli 
del traffico (o a educazinne 
•tradale o, secondo I'ampollosa 
etichetta ufficiale), rudimenti 
di eoofilia o igiene denlaria. 
La easistica di cui si parlava 
prima, qui si allarga e si pre-
cisa: rapporti fra scuola privata 
• sruola pnhblica: fra presidi, 
iniegnanli, alunnt e parenli di 
alunni; fra professor! e mini-
stero; fra lavoro e necessita 
private: vacanze, trasfertmenti, 
atipendi a bassa quota, mutue. 
impoBsibilila di studiare... Gli 
episndi non mancano di sale, 
e Budini, oltre che un attenlo 
ouervatore. rivela spesso doti 
persino eccezionall di scritto-
re •atirico, specie quando il 
tenia dell'aneddoto risponde 
•lie intenzioni del suo sar-
casmo. 

A poco • poco, quasi dele-
riorandosi da un trasferimen-
to all'altro, atlraverso peregri-
nazioni che dalle regioni di 
confine passano per 1'Umbria, 
le Marche e approdano alle 
porte di Roma e del ministe-
ro della pubblica istrnzione. lo 
•leaao professor Richetti sente 
penetrare dentro di te, aem

pre pin, I'assurdo e la corru-
zione da cui voleva difendersi. 
Alia fine non sa opporre piii 
neanclie qut-lle fragili roprrlu-
re di rcsislenze innralistidie 
che da principio lo porlavano 
a violare con una certa iruii-
gnazione 1'inlimila dei saffici 
amori delle colleghe. Egli 
stesso si rifugia nel suo ero-
tismo nevrolico-

Pubhlicilariamente e Blato ci
tato I'eiL'inpio del C.tiorc deami-
cisiano, di cui in fondo que-
slo libro rovescerebbe le car
le, disaacrandone la relorica, 
in un bruscu passaggio dallo 
idillio alia violenzu satiric a. 
Ma e proprio da questo esem-
pio che poaaono naacere non 
poche riserve. C'e, in fondo, 
una fiinzionale esaapcraziune 
delle iimnagiiii the pero di-
venla quusi compinrinicnio di 
diagregaziune grottesca. Hudi-
ni ratlrihuiace al pcrsonaggio 
e la versa aid suo conto. Ab-
hiaino gia descritlo in qualche 
modn questo professor Itirhet-
li che a vulte si commuove 
tanto au se stesso, convinto del 
suo illuininuto euipirisuio, e 
quindi pronto alia noia sati-
rica sia conlro i modi impel-
lili della scuola tradizionale sia 
conlro i fnnatismi teorici che 
si Iraducono in parole dilTirili. 
In tullo qucBto, pero, la sua 
convinzione non arriva lino a 
una vera indignazione. Due le-
mi s'incrociano e si confondo-
no spesso. II libro porta al let-
lore anche una riflesaione qua
si accorata sul lento degradar-
si di un individuo (che per i 
suoi gusti di voyeur si potreb-
be dare per scontato sin dal-
I'inizio), per cui non si pro
duce una frizione fra due mo
ral i da cui potrebbe naacere 
lo acontro e, quindi, il diatac-
co dell'umorisnio. II diario 
del professor Richetli soiled-
ta piuttosto alia risala dinan-
zi a un quadro che non pre
sent a colon distinti. Ci chie-
diamo, cioe. se Vhumour, nato 
generalmente da siluazioni mo-
derne, sia mai stato frutto di 
distacco rinunciatario o di qua-
lunquiamo. 

In questo modo anche la so-
luzione letteraria e di disgre-
gazione grottesca che ha mo
ment! di prolissita, di ripeti-
zioni nocive, di spiritosaggini 
aneddotiche su circostanze che 
il letlore darebbe per ovvie o 
scontato (la sonnolenza roma-
na; un certo dinamismo a vuo-
to dei milanesi; il gallismo e 
la conseguente corruzione me-
ridionale), accanto a pagine 
dove il divertimento fine a se 
stesso si supers nella rifleasio-
ne piii propriamente aatirica. 
Proprio in questo modo di ri-
flettere e di far riflettere Bu
dini ha scritto episodi davve-
ro divertenti. ricchi di an brio 
cui manca poco per sottrarsi 
alia dispersione prolissa e boe-
zettislica che ancora gli im-
pedisce di manifeslarsi piena-
mente. Ma intanto ha saputo 
dird anche che il problema 
della scuola non si risolve con 
piccole e modeste riforme che, 
nei loro compromessi, sono 
ancora pura e sempltce corru
zione. 

Michele Rago 

A QUATTROCENTOCINQUANTA ANNIDALLE «TESI» DI LUTERO 

Wittenberg 1517: primo atto 
della Riforma protestante 

La Germania, anello piu debole della catena — Da Leone X Medici, elegante e indolente come un gatto So
riano, ad Alberto di Hohenzollern, monopolizzatore di vescovadi — I Rothschild dell'epoca: la banca del 
Fiigger — «Appena il soldo in cassa riballa, Tanima via dal purgatorio salta» — «Se il papa avesse co-
nosciuto la poverta di noi tedeschi — disse il monaco agostiniano — non avrebbe coslruito San Pielro» 

Progetto dl monumento per celebrare la vlttorla sul contadinl 
rlbelll, dall'opera del DUrer c Unterweisung der Messung... i 
(1525): II disegno sembra Ironlcamente rlvolto contro i principl 
vlncitori 

La chiesa di Wittenberg, sulla cut porta furono affisse le f5 
Test dl Martin Lutero, In una Inclsione dl Luca Cranach 

Quattrocentocinquanta anni 
fa, a Wittenberg, Sassonia, la 
vigilia del di di Ognissanti. un 
monaco agostiniano affiggeva 
sulla porta della Cattedrale. 
sfidando il mondo a contrad-
dittorio, un documento che 
presto diventera famoso: le 
novantacinque Tesi conlro le 
indulgenze papali, quasi Vatte-
stato di nascita ufficiale della 
rivoluzione tedesca e della ri
forma protestante. E oggi. in 
occasione dei giorni dell'anm-
versario. se ne riparla in varl 
modi e con vari font, come del 
resto in vari modi e stata giu-
dicata la personality, per mol
ti versi controversa e com-
plessa, del monaco ribelle, 
quel ftfarfm Lttfero, a cui, non 
passeranno molti anni da quel 
1517. il piu smaliziato forse de-
gli storici italiani del periodo 
affibbiera il titolo di predica 
tore di « pestifero veleno >. 
Ma la varieta dei giudizi non 
e di oslacolo a che oggi si cer-
chi di ricordare il perche e il 
come degli avvenimenti di quel 
ginrno e di quell'anno. 

Sul trono di Roma era Leo
ne X, della casa dei Medici. 
Elegante e indolente come un 
gatto soriano — cosi ce lo de-
scrive un insigne storico mo-
demo, R.H. Baiton — eccelle-
va soprattutto nello scialac-
quare le ricchezze della Chie
sa al punto da diventare fa
moso per esser riuscito a dis-
sipare le risorse sue, del suo 
predecessore, piu parco, e del 
suo successore. Le doti spiri
tual! in lui non abbondavanu: 
quelle poche che aveva gli 
venivano da una famiglia e da 
una oligarchia mercantile e 
ottimatizia. come quella fio-
rentina awezza a tenere Pisa 
in povertA, Volterra in fortez-
za e Pistoia in fazioni. Cardi-
nale a quattordici anni, pigro 
e scettico. non fu molto di piu 
di « un pontefice intenzionato 
a godersi il pa pat o > (G. Spi-
ni). E uno storico cattolico 
(Ludwig von Pastor) giudiche-
ra come < una delle prove piu 
severe a cui Dio avesse mal 
sottoposto la Chiesa » I'avven-
to alia cattedra di Pietro di un 
personaggio che. come Leone, 
« a mala pena comprendeva 
gli obblighi del suo alto uffl-
cio >, E furono certamente fi
gure come la sua a spingere. 
l'« uomo del particulare >. t'l 
freddo Guicciardini. a scrive-
re in un famoso Ricordo: 
< Nondimeno il grado che ho 
avuto con piu pontefici m'ha 
necessitato a amare per el 
particulare mio la grandezza 
loro: e se non fussi questo ri-
spetto, arei amato Martino 
Luther quanto me medesimo: 
non per liberarmi dalle leggi 
indotte dalla religione cristia-
na nel modo che d interpretata 
ed intesa comunemente. ma 
per vedere ridurre questa ca-
terva dl scelerati a* termini 

I parti mostruosi della fantasia burocratica 

Ricerca scientifica per decreto 
Scade fra due settimane la delega (concessa 13 mesi fa al governo) per potenziare le 65 Sta-
zioni sperimentali e istituti agronomic!, ma c'e solo una proposta ufficiosa la cui attuazione 

umilierebbe i ricercatori bloccando ogni prospettiva di sviluppo scientifico nel settore 
La sdenza ttaliana sta per 

perdere ancora un treno. U 26 
di questo mese scade il tem
po utile per utilizzare la delega. 
data 13 mesi fa dal Parlamento 
aj governo, per riorganizzare in 
una dimensiooe nuova le Stazio-
ai sperimentali agrarie, dar vi
ta a nuovi istituti di ricerca 
agronornica e adeguati ordina-
nienti all'Istituto Talassografl-
co. Subito dopo rapprovazkme 
della delega i ricercatori chie-
sero che la sua applicazione 
fosse afBdata. nelle linee es-
sentiali. alia Commissione Ar-
naudi cbe aveva elaborato un 
progetto di notevole interesse. 
Ci fu un rifiuto. Si chiesero al
tera due cose: che si procedesse 
in due tempi, attuando subito le 
nottne riguardanti il personate 
e la crearione del Comitato na-
tionale per la sperimentazione 
agraria. affldando poi a questo 
Comitato — cioe agli stessi or-
ganizzatorl della ricerca — il 
programma di redistribuzione 
geograflca e per materie degli 
Istituti scientifici: che i ricer
catori fossero in ogni caso pro-
tagonisti delle decision! da pren-
dere. 

Queste richieste, che erano 
tembrate logtche al socialisu 
Amaudi, quale presidente della 
Commissione di studio, non lo 
aono state per il sodalisU Prin
cipe. sottOMgretario incaricato 
di seguire rapplicazione della 

E" coal cbe e stata pre-
dectsione tnnaturale, 

dl costituira una con> 
burocratica di funxio-

nari e non di ricercatori, get-
tando le premesse per un vero 
e proprio fallimenta 

D progetto, ancora uffldoso. 
nega infatti 1'autonomia degli 
Istituti di ricerca del MAF- Rie-
cheggiando le posizioni di mafle 
burocraticbe. fiorenti nei minl-
steri. st e commciato con lo 
escludere I ricercatori da una 
carriera analoga a quella uni-
versitaria, cosi come aveva m-
veoe espticJtamente indicato 0 
Parlamento stabilendo che non 
dovesse esservi difTerenza di 
trattamento fra addetti alia ri
cerca pura e a quella appli-
cata. La ricerca che si fa nelle 
Stazkmi sperimentali e negli 
Istituti agronomici. infatti. non 
e U solo tipo di ricerca che 
si efTettua nel settore; pur di-
stinta nej fini e nell*organizza-
zxxie rimane una branca uni-
versitaria della ricerca connes-
sa airagronomia. Allora. se vo-
gliamo un armonko sviluppo 
delle due branche. e Uigico 
che si persegua la parita dei 
trattamenti economtci e delle 
carriere, poiche tn caso diver-
so la ricerca applica'.a rimar-
ra una ricerca di seconda co-
teaoria. fatta da personate di 
seconda categoria. 

La Commissione mmisteriale, 
owiamente spalleggiata dai rt> 
sponsabili politici, non ha vo
lute capire questo sempUc* ar-
gomento. Ha riservato la carrie
ra universitaria (visto cbe non 
poteva negarla del tutto), a qual
che dedoa dl direttort • he 

lascJato fuori le centinaia di 
ricercatori di carriera e di 
espertj. Ha non si e fermata 
qui: di qui e invece partita alio 
attacco delle pio faticose con-
quiste di questi anni in fatto 
ai gestkme della ricerca: la par-
tecipazione di tutti i ricercatori 
ai Comttati che impostano, de-
cidono e controUano Tesecuzio 
ne dei programmL Si e ghmti 
a stabilire che i rinpoii pro-
grammi. e non le sole direttive 
generaH di ricerca. dovrebbero 
essere varati con decreto del 
ministro. 

E" una questione di principio. 
questa. su cui il governo non 
ha prospettive di spuntarla. 1 
ricercatori. la Confederazione 
della ricerca. barmo detto paro 
le chiare in proposito. Ma se 
dal principio passiamo ai fatti. 
alia realta di oggi. c'e da <ba-
lordire di una simile pretesa. 
Non ci riferiamo alia levatura 
scientinca dei gerenti poUtka 
del MInistero agricottura e fo-
reste. e dei loro consiglieri. che 
in questa circostanza haimo ben 
fatto vedere di cosa sono ca-
paci: ci riferiamo al modo con 
cui e stata asflssiata ogni pos-
sibilita di ricerca nei 63 istituti 
e stazkxii sperimentali del set-
tore. 

D prof. Giovanni Haussmann. 
che presiede I'Associazkme dei 
ricercatori del settore (ARMAF). 
cita sempre a questo proposito. 
come esempio scandaloso, la 
soppressione degli Aimoli deUa 
tprrimentaziont agraria, unico 
stnsnento per on dialogo sciea-

tiflco che si e andato sempre 
piu impoverendo. Mentre si ce-
dono centinaia di milioni del 
pubblico danaro « per propagan
da > alle varie istituzjoni del-
I'on. Bonomi (e tutti sanno quale 
uso ne fanno). si negano aj ri
cercatori le sedi piu elementarl 
d'incontro e di scambio delle 
esperienze. In cambio si fa pe-
sare sulla vita degli istituti, che 
sono numerosi e non privi di 
tradizioni e di programmi in-
teressanti. la piu sofTocante bu-
rocrazia. 

Naturalmente I burocrati non 
vogliono essere chiamati buro
crati. D dottor Luigi Lintas, che 
ha somme responsabilita alia te
sta del MAF. si e ribellato alia 
qualiflca burocratica in un inter-
vento al recente congresso d^j-
I'ARMAF: ma non e riuscito a 
dire una sola parola del perche 
i tempi e persino la scelta dei 
programmi scientifici debbano 
essere subordinati a procedure 
amministrative che ne ritardano 
I'attuazione dl mesi ed anni, 
decise da amministratori che 
dovrebbero essere. in realta. so
lo dei collaborator! degli orga-
msmi di ncerca. 

Di questo passo. il progetto 
uftlcioso giunge a delineare uno 
sconvolgimento delle attuali se
di di ricerca con la uniflcaaone 
in 14 istituti agronomici per aa-
scuna delle regioni a statute nor-
male (quelle a statute speciale 
hanno propri istituti). La ma-
schera. doe, viene buttata via 
ed emerge n roeschino calcolo 
di far trorare i custltueadl 

sigli reglonali di fronte al fatto 
compiuto di una organizzazione 
della ricerca regionalizzata. si. 
ma strettamente subordinata al 
ministero, quindi di fatto cen-
tralizzata. Insomma. il governo 
non ha alcuna intenzione di ce-
dere alle regioni i compiti che 
la Costituzione afflda loro in fatto 
di agricottura. e mette le mani 
avanti. 

Riteniamo che su questa stra-
da non si faranno passi in avan
ti. poiche il risultato non potreb
be essere che disastroso. Gli 
istituti di ricerca debbono es
sere impegnati al piu presto, a 
fare la ricerca dotandosi dei 
mezzi e del personale necessa-
ho. coordinandosi sia con dei 
Comitati regionali di collega-
mento che con l'entrata in fun-
zione del Comitato nazionale. D 
problema non e quello di tra 
slocare in altri uffici. di buro-
cratizzare i ricercatori confl-
nandoli in un unico ediflcio per 
ogni capotuogo di regione (se e 
questa la razionalitd di cui si 
parla. e dawero poca cosa!) 
ma di utilizzare il grande patri-
monio esistente. di vitalizzarlo. 
di aprire una leva di nuovi ri
cercatori che aiuti anche gli at
tuali addetti ad affrontare i 
programmi di cui reconomia ita-
liana ha bisogno. 

Non c'e molto tempo perche 
il governo riveda le sue post-
tkmi e agUca. D tempo, tut-
tavia. bastera: e suTBciente cbe 
i responsabfli cambino metodo. 

Ronzo St«fanelli 

debit!, cioe a restare o senza 
vizi o senza autorita >. 

E proprio intorno a un simi
le papa, nelle piazze e nelle 
universita europee, bolliva la 
chsi. Era. per spiegarsi. il 
tempo in cui Tommaso Moro 
stampava la sua Utopia ed 
Erasmo il suo Nuovo Testn-
mento e solo da pochi anni la 
maliziosa penna fiorentina del 
Machiavelli aveva vergato nei 
Discorsi il celebre giudizio che 
* con la Chiesa e con i preti 
noi italiani abbiamo questo 
primo obbligo. d'essere diven 
tati senza religione e cattivi >. 
A Padova, intanto, dawero 
«senza religione». Pielro 
Pomponazzi insegnava filosofia 
natnralistica e pubblicava il 
suo trattato contro I'immorta-
lita dellanima (151S). 

Ma Vanello piii debole della 
catena era la Germania. Per 
dirla con Engels, si era ormai 
alia vigilia di quegli avveni
menti che videro i contadini e 
i plebei tedeschi fondare la 
loro tradizione rivoluzionaria. 
concependo « idee e piani di 
fronte ai quali i loro discen-
denti indietreggeranno spa-
ventati >. B che Vanello It do-
veva e poteva cedere lo ave-
vano gia awertito i piu sensi-
bili e attenti dei contempora-
nei. Non era stato forse, gia 
nel 1511. il Segretario florenti-
no a cercare di convincere a 
trasferirsi in Francia o in 
Germania un gruppo di cardi-
noli, che voleva insediare a 
Pisa un concilia antipapale, 
usando I'argomento, per nulla 
diplomatico, che in Alemagna 
e'erano popoli piu atti a mo-
itrar riverenza e orecchio alia 
riforma della Chiesa? Ma a 
Roma sembravano, o erano 
dawero, sordi o ciechi. Cosi 
— ricorda il Guicciardini — 
quel fuoco che Hus aveva ac-
ceso in Boemia. Roma sttscitd 
nuovamente in Germania « con 
1'autorita della sedia apostoli-
ca usata troppo licenziosa-
mente da Lione >. 

E Voccasione per Vincen-
dio venne dalla questione del
le indulgenze: problema. que 
sto. non di pura natura teolo-
gica, ma anche politico ed 
economico. Racconta ancora il 
Guicciardini che la corle ro-
mana, per consiglio di Loren
zo de' Pucci, alto esponente 
della burocrazia medicea, car-
dinale di Santi Quattro. aveva 
sparso per tutto il mondo. sen
za distinzione di tempi e di 
luoghi. indulgenze amplissime. 
II fenomeno era cominciato 
con le crociate: dapprima 
erano state concesse indulgen
ze a coloro che sacrificavano 
o rischiavano la loro vita 
lottando contro gli infede 
li, ma piii tardi erano 
state estese a quelli che. tro-
vandosi nell'impossibilita di 
recarsi in Terrasanta. offriva-
no contributi in danaro per il 
successo dell'impresa. La cosa 
era poi degenerata al punto 
che si era giunti ad indicare 
come requisiti necessari alia 
salvezza questi tre: contrizio-
ne, confessione e pagamenta. 
Di piu: I'indulgenza era stata 
allargata non solo alia vita 
presente. ma alle anime dei 
defunti che potevano essere 
liberate dalle pene del purga
torio sulla base della teoria 
che lo Chiesa £ come il < de-
posito * dei meriti dei santi. 
Le quali cose — commenta U 
Guicciardini — non avevano 
ni verisimiglianza. ni autorita 
* perche era notorio che si 
concedevano solamente per 
estorquere danari dagli uomi-
ni che abbondano piu di sem-
plicita che di prudenza >. 

Ma a Wittenberg, in Sasso
nia, ecco un monaco agosti
niano. provocare Virritazione, 
se non lira, del suo prindpe. 
Federico il Savio. predicando 
contro questo mercato dei me
riti dei santi che. pure, tor-
nava anche a suo vantaggio. 
Ma U monaco. Martin Lutero. 
non era solo un dotto teologo, 
ma — almeno cost in molti ce 
lo descrivono — anche un pa-
store tremebondo delle sue pe-
corelle che vedeva fuorviate 
da questo < gioco del lotto» 
del secolo XVI. 

La chiesa del castello di 
Wittenberg aveva ottenuto 
una concessione eccezionale 
che accordava la remissione 
plenaria di tutti i peccali, U 
principe Federico ne aveva 
fatto la sede di un'incredibile 
collezione di reliquie. L'elen-
co, giunto fino a noi, compren 
deva, tra I'altro, una %pina 
della corona del Cristo. un 
dente di San Girolamo, quat
tro frammenti di San Giovani 
Crisostomo. sei di San Bernar
do, quattro dt Sant'AgosUno. 
E ancora: quattro capelii del
ta vergint. tre pan del suo 
manUUo. quattro deUa sua 
etntura e sett* del suo velo, 
wpnaiato dal sangu* di Gtrk. 

Luca Cranach: ritratto dl Martin Lutero 

C'erano poi un pezzo delle fa-
see del Bambino, tredici pezzi 
della mangiatoia. una mancia-
ta della paglia. Un catalogo 
del 1509 indica in oltre cinque-
mila i frammenti a cui erano 
concesse indulgenze che ridu 
cevano il purgatorio di quasi 
1500 anni. Verso il 1520 la col
lezione giunse a sfiorare le 
ventimila ossa di santi. I fe-
deli che visitavano la sacra 
collezione nel giorno di Ognis
santi e pagavano i contributi 
potevano ricevere da Roma 
I'indulgenza per ridurre le 
pene del purgatorio a se stessi 
e ad altri di quasi due milioni 
di anni. 

Che effetto potesse fare tutto 
questo mercimonio in una per
sonality estremamente sensi-
bile come Lutero, che, per di 
piu con Paolo e Agostino edu-
catori spirituals, aveva dentro 
se ormai negato qualsiasi con-
corso dell'uomo alia propria 
salvezza, £ facile immaginare. 
E proprio in tal frangente ac-
cadde a papa Leone di dover 
batter cassa per portare a ter-
mine la costruzione di San 

Pietro e a uno degli esponenli 
piu tipici dell'alto clero feuda-
le tedesco. il poco piu che ven-
tenne Alberto di Hohenzollern, 
gia arcivescovo di Magdebur-
go e amministratore del ve-
scovado di Halberstadt, di 
aspirare anche all'arcivesco-
vado di Magonza, cui era an-
nessa la ricca dignitd di elet-
tore del Sacro Romano Impe-
ro. Ma la somma che Alberto 
avrebbe dovuto pagare a Ro
ma per la dispensa dal cumulo 
dei vescovadi e per il tradizio
nale anticipo della prima an-
nata di rendite. era enorme. 
Si intavolarono trattative. In 
onore dei dodici apoitoli Leo
ne pretese dodicimila ducati, 
ma Alberto invocb i sette pec
cali mortali e ne offri settemi-
la: alia fine si accordarono su 
diecimila, «presumibilmente 
— commenta amaramente uno 
sorico protestante — non in 
onore dei dieci comanda-
menti ». 

Ma Alberto non aveva nem-
meno una parte di quel dena-
ro. Per uscirne prese a pre&ti-
to la somma dalla banca dei 

SANGUE A PARMA 
Ristampafa «la fragica vicenda di Carlo III», un'opera 
scritia da Giansiro Ferrafa e Elio Vitlorini nel 1939 

Nel 1939 Giansiro Ferrata ed 
Elio Vittorini. ambedue sui 30 
anni. pubblicarono presso Mon-
dadori La tragica vicenda di 
Carlo III. che i una attenta ri 
costruzione storiografica degli 
eventi relativi alia fase finale 
del ducato di Parma (1848-1859) 
e anche una narrazjone di pre-
gevole livello Ietterario. L'opera. 
ora ristampata dallo stesso edi-
tore col titolo Sangue a Parma 
(pag. 318. L. 2.3O0). viene ripro-
posta anche come ulteriore con-
tributo alia piu plena < cono-
scenza dopo la recente morte di 
Elio Vittorini ». Una nota edilo 
riale precisa che primo intento 
di Ferrata e di Vittorini era 
stato quello di compiere una 
c rievocazione libera, piu nar-
rativa che pienamente stonca »: 
senonche. il necessario lavoro 
di ricerca e di documents zione 
impose quasi un graduate, ap-
profondito discorso anche in di-
rezkme di una rigorosa elabo-
razione storiografica. 

Certo. una simile operanone 
presentava non pochi rischi. dei 
quab U piu ricorrente e peri-
cotoso poteva essere quello di 
Tarsi condizionare dalla docu-
mentazione e di indulgere a de-
scrizioni cronachistiche degli 
eventi e a classificazioni unilate
ral! dei personaggL In realta. 
nel corso della loro operazione 
letteraria. t due scnttori mai si 
discostano dalla con5iderazione 
dei dati reali. ma ne sanno tn-
dhriduare la opportima colloca-
zione e sottolineare la giusta 
incidenza in direzione di una 
specinca funzione narrativa. Co
st. nell'opera. la tensione let
teraria e quella di ordine sto-
riogranco si bilanciano in una 
ricostruaone che, mentre assu
me ogni motivo valido a carat-
terizzare la ccomplessa situa-
sione pubblico-privata degli al-
timi dachi di Parma >, dall'hv 
dagine storica perviene alia rap-

prefentazione di una concreta 
condizione umana intravista nel
la stessa esperienza esisten-
zia!e dei persona ggi protago-
nisti. 

Questi. percid, non sono sem-
plicisticamente evocati sulla ba
se della descrizione degli eventi. 
ma sono concretamente rappre-
sentati nelle personalissime con-
notazioni flsiche e spiritual! e 
pienamente umanizzati perche 
colti dentro il ritmo deUa sto-
na reale. della quale — nelia 
vita individual di ognuno — 
si riflettono le ascendenze. !e 
contraddizioni. le istanze, Per
cid. la ricostruzione della «tra
gica vicenda di Carlo III » non 
si esaurisce nel resoconto degli 
aspetli immediati. ma si fonda. 
cre5ce. si complica. si svolge e 
si scioglie in stretto rapporto 
col piu generate processo sto
rico. da cui promana e a cui 
riconduce la raz:ooe di ogni 
esperienza umana. 

La c vicenda di Car.o III > d:-
venta. cosi. un < nodo > impor-
tante per la intelhgenza di un 
momento decisive i'el nostro ri-
sorgimento. poiche nel 1848. a 
Parma, la re«taurazione dei 
Borboni con Carlo III piu che 
attrove «s'intreccio con la ri
voluzione >. Peraltro. « rintrec-
cio presenta un'unita di storia 
e di interesse suo proprio >. tan
to da comporre < una vicenda 
dj romanzo stonco >. 

La parte migliore del tibro. 
quella piu compatta e pio tipi-
camente narrativa. e fenza dub-
bio quella centrale e. in certo 
senso, anche quella iniziale. Nel̂  
la parte conclusiva. invece. la 
preoccupazione storiografica di-
venta predominante e talora una 
certa frammentarieti cronachi-
stica rivela un diminuite inte
resse narrativo da parte degli 
autori 

a. I. t. 

Fiigger, i Rothschild del XVI 
secolo, che da Aversa ed Au
gusta dominavano fin nell'lta 
lia rinascimentale di Leone X. 

E Leor.e. per permettere ad 
Alberto di pagare i Fiigger < 
lui, gli concesse il privilegto di 
dispensare nei suoi terrtiori. 
in cambio naturalmente di so 
nanti ducati. una indulgenza 
per la durata di otto anni. col 
patto di versare, a sgravio del 
debito. meta del ricavato ai 
Fiigger e I'altra metd alia Cu 
ria per costruire San Pietro. 
Se il papa o^esse conosciuto 
la poverta del popolo tedesco 
— notera piu tardi Lutero m 
una delle sue « Tesi » - avreb 
be preferito che San Pielro 
fosse ridotto in cenere piuttfr 
sto che coslrmrlo con sangue 
del gregge suo. 

La proclamazione dell'indul-
genza fu affidata ad un dome 
nicano. Giovanni Tetzel, che 
rimpingitava le casse di Al
berto, di Leone e dei Fiigger 
al ritmo di questa poesiola: 

< Appena il soldo in cassa 
[ribalta 

I'anima via dal purgatorio 
[salta >. 

Raccontano perfino che il 
domenicano abbia proclamato 
che I'indulgenza papale vole
va tanto che poteva assolvere 
anche un uomo che avesse vio-
lato la Madre di Dio. 

Per Lutero era troppo: la 
vigilia del giorno di Ognissanti 
del 1517, lo vide in preda alia 
ira. sfidando il papa, cardina-
li. teologi e mondo alia dispu 
ta pubblica, far affiggere sulla 
porta della Cattedrale di Wit
tenberg un elenco di novanta
cinque tesi sulla questione del
le indulgenze. 

Le obiezioni di Lutero sono 
riassumibili in tre punti. II 
primo era quello — tutto ler-
reno e politico — della gia no-
tata poverta del popolo tede
sco e del papa che costruisct 
San Pietro col sangue delle 
sue pecorelle. 

Col secondo — la giurisdizio-
ne del papa sul purgatorio —, 
si entra invece nel campo teo-
logico. Se Roma aveva la fa-
colta di liberare le anime. per
che non si decidera a vuotare 
subito quel luogo di pena? IJX 
domanda aveva una sua lo-
gica. Ma il monaco non solo 
chiedeva, ma dava anche la 
risposta. II papa — proclama-
va Lutero — pud rimettere 
solo le penitenze che lui stesso 
ha inflitto sulla terra. 

U terzo punto, infine. era 
quello piu essenziale: non c'i 
rimedio per il peccalore. La 
pace — proclamava H nonaco-
teologo — ci e offerta solo dal 
Cristo ricevuto direttamente e 
individualmente per mezzo 
della Fede. Era la base per to 
scisma. 

II tuono di applausi che dal
la Germania e dall'Europa ac 
colse Lutero non lascia dubbio 
alcuno sul fatto che aresse 
toccalo nel segno. Questo e 
oggi un punto acquisito. quali 
che siano poi gli approdi. ma-
pari eontraddittori e dogmati-
ci dell'uomo e del movimento. 
E questo d basta aver ricor-
dato. 

Gianfranco Berardl 


