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Una discussione polemica 
fra Moravia e Cassola 

II disagio 

dello scrittore <n> 

r U l l i t d / mercoledi 14 febbraio 1968 

Di fronte all'invadenza delle mode intellettua-
l i , la letteratura pu6 limitarsi a rivendicare 

il diritto alia liberta dell'autosufficienza? 

|)lll qtlPSll 
in rim-

In una nota Mil a tlUugio 
dello gcritture o (v. I'Unitn, 
20 iliremhre 1967), partem!" ila 
aleuno consiilcrazioni §ul ili-
ballilo a piu vori promosso fra 
poeli e narrulori tin 1111 qunii-
clianii miliinesc (II corriere 
della sera), si nsservuva In sear-
ID rilicvo i'he gli imervenitli 
avevano ilalo, fiim a quel mo-
memo, ai prnhlerni slessi della 
loro arle. Per lo 
srritlnri si trinccrano 
pianli o in protesle. 

K" pure nmmissihile die lo 
•erilloro non sia o non delilia 
essert- per fnr/a « problematic 
co o. iN'cssuno lo pretemle. Ma 
§o non In e. pen-he iiilervenire 
au prolilrmi ehe. non lo toe-
curio? K se lo e, peri lie non 
tenor conlo ili rio elie |di jllri 
flicono? K* vero rlie qui non 
si Irnlla solo ili « disagio n. La 
inrliiesla atessa. su quel pior 
nale, ha limili clip f.ilsano svi-
luppi e conrlusioni. l-'innra. in-
falti. sono esrlimi (o nuln es< lu-
•i, per non collahorare a un 
Kinrnale come. // corriere) pro-
prio sirillori e crilici die lian-
no sollevato a (lihalluio negli 
anni scorsi quei problem!, a 
parliro da cerli numeri del We-
nahb vitloriniano o <la allre ri-
visle, non iillime quelle ilelle 
nro-avanguanlie. Direi, nnzi. 
rlie uno dci maggiori merili 
(li quesle ullime e slalo pro-
prio I'avcr (lain uno srossnne 
a una lelteralura lulla tranquil-
la rome quella ilaliana, pnver-
nala da mandarini soddi^rairi 
dei loro farili successi presso 
una rrilira fra pulililirilaria e 
compiarente o presso arrarir-
mifi supertiiost (ma non si sa 
di rlie). 

A rirhiamarci ili nuovo su 
qupslo dialogo e una delle ul
lime punlate di esso (Corriere, 
21 gennain). Allierto Moravia si 
rivnlpe a Carlo Cassola, e an-
chVgli. Moravia, appare srnn-
tento n criliro sull'nndamenlo 
della dinrusMone e nei confrnn-
li di qiiegli Bcrillori a fetice-
mente egocentrici o rui non in-
teressano n le idee, le ideolo
gic e le leorie letlerarie ». in 
una parola a In ml turn n, e rlie, 
disrutendo della propria arte, 
fanno questione nliitne di a ta~ 
lento n o si appellann al c btion 
senso». F. poiehe la rultura 
« stn dietrn qunlsiasi romanzo, 
anche il piu disimpegnnto e il 
piu formate... n, Moravia con
clude invitando quanti inter 
verranno d'ora in poi a guar-
darsi dal c buon senso o c a 
rintrarciare « invece le loro 
ideologic consnpevoli e incon-
sapevoli ». II rhe permeltereb-
be pure un passeitino in avanli. 

Ma la risposta di Cassola puo 
subito apparire langcnziale, 
giarrhe proprio su quest'ulli-
mo punto — rapporto arte-rul-
lura: o rapporto fra I'arte e 
un'ideologia da determinare —, 
non si esprime in modo diret-
to. Egli rivendira, invece, alio 
scrittore un* « aulosufficienza o 
anche maggiore, giarche, dice, 
a i panni dell'tiomo di cultura 
gli si addicono moltn poco ». 
Sembrera di riascoltare. in eili-
cione volgala, la polemica fra 
•ostenitori e avversari della 
« nuova crilica n scoppiata in 
Francia due anni fa. quando il 
prof. Pirard. accademiro con
servators, rimprovero ai let-
terali nuovi di trescarc. appun-
lo, con le a scienzr umane» 
tradendo gli immortali prinripi 
della letteratura. Ci sono scrit-
lori. prolesta Cassola. rhe a si 
abbandonano a incredibili ma-
nifestazioni di autolesionismo 
(ecco), forse per ingrnziarsi 
quei qunltro intellcltuali che 
ormai tirano le filn della di-
acussione lelleraria ». 

Ma, proprio a questo punto, 
voirei dare alio a Cassola di 
ana sua giusia risrrva. Fd e 
qurlla che nasre dalla preoc-
rupazione rhe In scrittore crda 
farilmente alle mode, alle teo-
rizzazioni, alle volgaritzazioni 
culturali. Quando egli dire die 
ae le srirrrrc amane sono di
scipline seric. an'infarinatara 
non basta, ha ragione. Ma non 
ha piu ragione, ae non erro, 
nella motivazione chVgli svi-
lappa e rhe forse distorre il 
n o pensiero. 

Vediamo. Anzitutto, il nar-
Jttore tosrano giastifica nella 
« anlosnffidenza » di rui sopra, 
la tendenza u m un lingunggio 

personate che gli pennettn (al-
lo scrittore) di riferire con la 
massima vcritn possihile sulfa 
sun viunne del numdo, xiilln 
emuzione che gli da In vitn ». 
In breve, si torna diritto ai 
proto-romantiei, I quali affer-
tuavuno anrli'essi i prinripi del-
l.i liberta in arte: ma non pro-
priamenlt' come autmuffirien-
za, piutlosto come ricerea di 
sporitaneita (e di sponlaneila 
« popolure »). I'rii-dricli Sdile-
gel. nel I7»8. scriveva die a il 
priiilegio dello scrittore non 
tollern legge ntctinn » Ma quel-
la lialtaplia andava conlro la 
relorira gesuilica. non cerlo 
conlro il rigore della nuova 
cultura sloriea e filologica (in 
cerca am h'essa di « spontanei-
la ») e di Iradirimii popolari). 
nella quale ami il romantici-
srno ba la'ciato una eredita 
ideale e melodoloKica non in-
difforente. anche se ormai Ion-
tana. 

F/ vero: a questo punto Cas-
sola si nvvitina ai giurni nostri 
e cila Criiic, la polemica del-
ridealismo crociano conlro il 
posilivismo filosofico e conlro 
lo scientismo lellerario (Zola 
e i naturalisli). Dire clip i ter
mini di questo dibattito sono 
mulnli dopo tutto quello die 
e avveniilo nel JVovecenlo in 
filosofia e in letteratura (ba
sta cilare il nome di Joyce, ed 
e imbaraz/ante farlo con Cas
sola), puo divenlare un luogo 
romune. .Mu si puo andie cbie-
dere: perdie allribiiire a Crore 
la figura di un Arisloiele rina-
scimentale e farlo passare per 
un aulocralc? | dibaltiti sul rap
porto fra arle e srienza non si 
sono fermuli sull'orologio cro
ciano (per forluna. e anche se 
il fascismn li aveva blocrati 
in Italia per vent'anni). 

II punto e un allro. E si 
toma cosi a! rapporto fra arte-
cullura-politira, e a una posi-
zione die spesso abbiamo ri-
badilo, come sanno i leliori 
piu altenli, e cioe I'individua-
zione delTorizzonte politico nel 
quale la cultura e la letteratura 
operano nonostanle le prote-
ste degli innocent! rhe o sot-
tovalulano o dimentirano quel
lo che e arradulo o acrade nel 
mondo (dal nazismo alia guer-
r.a *!e.' V ' 0 , n a m > P " reslare nei 
limiti delle generazioni altua-
li). <i C'e D scrive Cassola, 
« una cultura toinlitnria (la cul
tura e totalitaria appena dice 
che lullo e cultura. cost come 
la politico e totalitaria appe
na dice che tutto e politico) 
che ha addiritlura cnncellntn 
la nozione di poesia n. Delle 
due Tuna: o la rultura e di-
venuta dawero potente: o la 
nozione di poesia che esisteva 
fino a oggi. doveva esse re de-
bolina. Ora, se Cassola affer-
ma che la poesia deve difen-
dersi da una « politica » deter-
minala. e sopratlulto detertni-
nata in forma autoritaria, una 
poltlira che non considera il 
momento aulonnmo rhe Parte 
ha rivendicatn e sodalmente 
imposto con lo sue lotte (quin-
di, anche con un'azione <» poli-
lira »). noi siamo d'arrordo con 
lui. 

Siamo conlro i proressi, i 
rogbi e i razzismi anti-inlellet-
luali. Ma allora egli avrebbe 
dovulo esprimersi altrimenli. 
La parola politira ha il senso 
che noi possiamo o dobhiamo 
darle difendendo. senra rifiuli 
ne di arte ne di politira, tulle 
lo liberta. I-a nozione di * poe
sia a torna allora altrimenli, e 

' fuori di un piano di assimila-
zione pirrolo-borghese. 

Avanzare, invece. sulla stra-
da delle farili definizioni o del-
rautoritarismo. c pericoloso. 
Anche la liberta divenla auto-
ritaria m appena dice che tutto 
e liberta • o. peggio. • nulnsuf-
ficienza o. e il diballito lelle
rario « una discussione fall a 
da noi e non dagti allri ». come 
•orrebbe Cassola. Disculiamo 
«fra noi a. e sollo le sabbie 
la nozione di poesia sara re-
slaurata. Men Ire nessuno e pa
drone neH'orirxonte politico 
della liberta. II quale si pre-
dsa anzitullo nelle Terifirhe 
reriproche. rompinte nel pieno 
rispelto delle aulonomie di da-
scuno. 

Michele Rago 

La scienza della cittd Impianti sportivi e piano urbanistico 
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L'esperienza 
MGrenoble 

Una metropoli del futuro puo 
nascere solo dalle Olimpiadi? ? 

Una nuova «citta-regione» — Ambienti per 20.000 persone — II concorso per un com pi esso universitario presso Parigi 

GRENOBLE — L'esterno (a sinistra) e I'interno (a destra) dello Stadio del Ghiacclo 

L' U N I V E R S I T A ' C O M E I M P R E S A di Gino Martinoli 

COME E PERCHE ALL INDUSTRIA 
INTERESSA IL PRODOTTOLAUREATO 

L'integrazione dell'istruzione nel mondo della produzione capitalistica - Si ha paura di ogni trasformazione che derivi da 
rotture deU'equilibrio sociale e politico - La proposta del «numero chiuso » - Due obiettivi nostri: remunerazione per 
gli studenti, diritto a contrattare le condizioni in cui si svolge lo studio e a lottare per finalita politiche generali 

DellUniverslta come impre-
sa si & comlnciato a parlare, 
dapprima, a proposito di al-
cuni sviluppl awenuti neglt 
istituti superiori degll Stati 
Unlti. Ci si e accorti che funi-
versita -produce non solo spe
cialist!, ma anche conoscen-
ze sotto forma di ricerche, 
brevetti, messa a punto di 
process!, ecc. DI qui un gran-
de lnteresse dell'industria, che 
si e tradotto non solo in in-
terventi per ottenere che 1'or-
ganizzazione universitaria ri-
spondesse a certi fini presceltJ 
daH'industria, ma anche in 
commesse. Negli USA e norma-
le che le universita stipulino 
contratti per indagini partico-
lari, d'interesse di aziende e 
gruppi economic!, persino con 
la clausola della segretezza sui 
risultati. II MIT (Massachu
setts Institute of Technology) 
ha una apposita Sezione Ricer
ea Sovvenzionata; cos) la Stan
ford University ed altre scuo-
le superiori. L'incremento di 
questi rapporti e affidato al 
fatto che la distanza fra cor-
so di studi e ricerea si e ac-
corciata (le due fasi tendono 
a annodarsi) e che. alio stes-
so tempo, I'implego economico 
dei risultati della ricerea e — 
quando Cindustria lo voglia 
— istantaneo. Ci6 pu6 accade-
re per un ritrovato elettrotec-
nico come per un'indagine so-
ciologica volta a ricercare il 
modo di rendere piu collabo-
rativi gli operai. 

La situazione italiana e Ion-
tana da quella degli USA. Le 
nostre universita, del resto. 
non sarebbero nemmeno In 
grado di assumere contratti di 
ricerea In moltl campi a cui 
l'industria e interessata. E' 
questa la causa di frequent! 
polemlche del mondo indu 
stnale sul ruolo deH'universl-
ta Ma il fenomeno esiste: c'e 
un lnteresse sempre piii rawi-
cinato dell'industria per le ca-
ratteristiche del prodotto-lau-
reato e c'e, in embrione. lo 
sviluppo di funzioni produtti-
ve per benl e senrizi econo-
mlci diretti nell'universita. Lo 
alfitto a privati, a tempo, dei 
calcolatori che si stanno in-
stallando nelle universita e un 
esempio di rapporti embrio-
nali che possono svilupparsi 
anche in forma contrattuale. 
La presenza delle universita 
nel settore ospedaliero com-
porta funzioni economiche ri-
levanti. Frequentissimo e 1'iwo 

diretto che l'industria fa del 
docentj universitari (i quali, 
non di rado, vendono a pro
prio profitto 1 risultati di ri

cerche fatte nell'universita). In 
fatto di contratti di ricerea e 
brevetti, invece, si pub parla
re piii ai futuro che al pre-
sente. 

L'ing. Gino Martinoli ha da
te ora il titolo L'universita co
me impresa a un libro (La 
Nuova Italia, L. 1600) che ten-
ta. invece, di affrontare 1 pro
blem! dell'universita assimilan 
doli ai problem! organizzati-
vi di una qualsiasi impresa dj 
produzione. La tematica e la 
stessa — l'integrazione degli 
studi nel mondo della produ
zione e, nel caso di Marti
noli, nel mondo della produ
zione capitalistica — ma l'an-
golazione e singolare. Martino
li vi perviene per forza di 
estremizzazioni e con una tre-
menda paura di trasformazio-
ni che provengano da rotture 
nell'equilibrio sociale, politico. 

Cosi si pu6 leggere che « le 
cause profonde del gap (distac-
co tecnologico Europa-USA) 
non sono mlsteriose e com-
plesse; esse risalgono a tutta 
quella serie di disfunzioni e 
anomahe provocate da una cat-
tiva applicazione o da una 
mancanza assoluta di applica
zione dei piii modesti criteri 
di organizzazione funzionale in 
tutte le fasi del nostro proce-
dere >: dove si potrebbe inten-
dere che, col nostro 20% di 
analfabeti e una popolazlone 
attiva ridotta al 38% del tota-
le, potremmo andare ugual-
mente sulla Luna con una 
profonda revisione a organiz-
zativa ». 

I datl del problems sono 
cluaramente esposti dal Mar
tinoli. Gli studi universitari. da 
fatto di elites pnvilegiate. so
no divenuti fatto di massa. La 

trasformazione nguarda lo sco-
po stesso degli saia.: benche 
Martinoli consem l'idea, del 
tutto contrasting con la real 
ta. di un*universita destinata a 
fornire la classe dirigeme d^i 
paese, la novita p;ii importan-
te secondo ooi e pnipno nel 
fatto che I corsi di studio 
disinteressaU in senso tradi-
zionale non esistono p i i Chi 
frequenta oggi l'universita ;o 
fa con un chiaro obiettivo 
professlonale. salvo eccedoni. 
Non siamo di fronte soltanto 
a una universita 'alto di mis-
sa, ma ad una situazione qua-

^schedte^j 

SU COMPAGNI, IN FITTA SCHIERA 
Un'opera assai ben curata ti-

pograncamente. ed anche man-
tenuta su un alto (hello storro-
granco e Sa compagm, m filla 
schiera, a cura di Pietro BonA 
glioli. Luigi Arbizzam e Renzo 
Renri (Bologna, Cappellt. pagi-
ne 410. L. 10.000). Si tralta di un 
volume che raccoglie quanto di 
mealio e stato scrttto finora 
sulle vicende del movimento so 
cialista in Emilia e Romagna. 
una storia antologica. insomma. 
arricchita da moltissime illu-
strazionL assai utili. perch* in 
questo caso il materiale fotogra-
i o » diventa documento ed anche 

stona. dando assai bene il sen
so di un'epoca. sia nei suoi 
aspetti drammatici. sia m quelli 
soltanto carattenstici. Anche la 
pubblicazione di articoli e di-
scorsi del tempo, che si alter-
nano con le pagine d'mdagine 
stonca. serve a portare U let-
tore neU'atmosfera culturale e 
sociale di quegli anni. come tn-
troducendolo in un archivio (e, 
del resto. i curatori. hanoo con-
dotto proprio delle ricerche di 
archivio). 

In una raccolta del genere 
e'erano due rischi. e mi para 
che siano stati entramb* evitati: 

quello di dare alia ricerea un 
carattere di curiosita erudita e 
quelio di fermarsi ed insistere 
troppo sugli aspetti regionali. 
Se il Bonfiglioli nvaluta certi 
aspetti tipici. ma non esclusivn. 
del socialismo emihano e roma-
gnoto. quale I'anarchismo de
gli inizi del movimento. m con-
trapposirione ad alcuni polemic! 
giudizi di Marx, non lo fa pei 
dare rilievo a caratten particc-
lari del socialismo nella regiooe, 
ma in una prospettiva piu arn-
pia, di riconsiderazione non po
lemica ma storica di tutto il 
movimento socialists italiaoo. di 

cui quello dell Emilia Romagna 
e considerate, a parUre dal 1892. 
un >ettore importante. ma in 
stretta relanone con gli altru 
Lo studio del modo come i grup
pi formatisi localmente vennero 
a confluire in un movimento na-
zionale. in un rapporto di reo-
proca influenza, costituisce il 
filo conduttore della prima parte 
del volume. Nella seconda. come 
si e detto. la storia del sociali
smo dell' Emilia • Romagna di
venta storia del socialismo ita-
liano. 

a.l. 

iitativa nuova, nella quale 11 
libero accesso a tutti i gradi 
dell'istruzione non e un Utopia 
ma una possibilita e una ne-
cessita economica concrete. 

II rifiuto di prendere atto 
di questa situazione induce 
Martinoli a trovare una pa
nacea nell'organizzazione. Par-
tito dalla constatazione che 
« mentre negli anni recent! il 
tasso di sviluppo del reddito 
nazionale e stato in media e-
guale, se non superiore, al 5%, 
1'aumento del numero dei lau-
reati in condizione nrofessio-
nale si e aggirato intorno al-
1'1^% all'anno », glunge a por-

sl il problema del numero chiu
so, di una restrizione dell'ac
cesso ai corsi universitari me-
diante ulterior! esami. Non e 
un fatto casuale: un altro e-
sponente dell'e7ife « progressi-
sta», il prof. Francesco For
te, ha recentemente concluso 
un'indagine condotta per la 
Shell affermando che, tutto 
sommato, l'economia italiana 
non ha bisogno di un'ulteriore 
espansione dell'istruzione uni
versitaria. 

L'argomento « forte » di Mar
tinoli e che la sua scienza 
dell'organizzazione non gli di
ce come si pu6. nelle condizio
ni attuali, creare un rapporto 
funzionale fra docenti e nu
mero di studenti ad essi affi-
dati, fra attrezzature disponibi 
li e popolazione universitaria. 
Ha tutta la nostra compren-
sione: ma come comprendere 
il duello che si e scatenato 
in Francia, negli ultimi me-
si, sull'opportunita di ndurre 
la popolazione universitaria, 
nel quale si sono misurate le 
stesse persone che hanno aia 
tato De Gaulle a fare la scelta 
della force de frappe? Qualche 
bomba atomica in meno e 
qualche decina di Mirage in 
meno, ed oggi le universita 
francesi avrebbero i mezzi per 
far fronte al proprio compi-
to. II nostro e un ragionamen-
to troppo semplice, forse, per 
certi studiosi. Sta di fatto che 
non ci sono sbocchi al di fuo
ri di uinovazioni politiche di 
fondo che partano dalla mo-
difica della struttura econo
mica dei paesi europei e della 
loro politica estera; del nostro 
in particolare. 

Noi accettiamo il parallell-
smo universita-industria, scuo> 
la-industria. Ma non per aval-
Iare cib che l'industria e og
gi, per rafforzare le strutture 
di un sistema che ha come 
conseguenza I'autolimitazlone 
sia deU'espansione scolastica 
che della stessa applicazione 
delle conoscenze scientifiche e 
tecmche gia accumulate. Per-
che la scuola non si isoll dal 
mondo produttivo chiediamo, 
anzitutto, che lo studente sia 
considerato un cittadino e un 
lavoratore come tutti gli al-
tri giovani che, raggiunti 1 15 
anni, entrano a lavorare in 
una fabbrica. C16 implka due 
cose: 1) che si vada a forme 
di remunerazione generalizza-
te per chi studia riconoscen-
do 1'utilita sociale dello stu
dio; 2) che lo studente abbia. 
nella scuola, il pieno diritto di 
organizzarsi e lottare per con
trattare le condizioni in cui si 
svolge lo studio e per finali
ta politiche generali. 

Per Martinoli «I'alllevo si 
trova nella postpone di rice-
vere un servizio dal docente ». 
Ma se, come egli stesso scri
ve, lo studio e un lavoro, lo 
studente e anche un contraen-
te di quello speciale rappor
to che si istlrulsce nell'univer
sita, ha diritto di discuterne 

ogni aspetto. In questo senso 
debbono essere riviste anche 
talune posizioni del movimen
to operaio: se il giovane ap-
prendista, in fabbrica, e consi
derato forza-lavoro e come ta

le viene sindacalmente organiz-
zato per la difesa dei suoi di-
rittl, io studente che appren-
de a scuola la professlone che 
cos'e? Una risposta a questa 
domanda impllca, owiamente, 
la rottura delle tradizionali 
barriere che dividono la scuo
la dal mondo del lavoro. La 
stessa rottura a cui mirano, 
del resto, le concentrazioni in
dustrial! per ragioni opposte. 

C'e chi pensa che una par-
tecipazione contrattuale, sia 
pure autonoma, degli studen
ti alia soluzione dei problem! 
dell'universita possa far velo 
alia coscienza del condiziona-
mento che oggi la scuola su-

bisce dall'industria, quindi al
le necessarie soluzioni sul pia
no politico generate (nelle qua
li la scuola, e l'universita, si 
presentano oggi come elemen-
to di contraddizione). Cio e 
possibile soltanto se passa 11 
concetto programmatono dl 
una rispondenza fra capacita 
produttiva attuale (autolimita-
ta dal sistema capitalistic di 

produzione) ed espansione sco
lastica, se si attenua la lotta 
— che ha negli studenti solo 
una componente — contro la 
autolimitazione alia crescita 
del patrimonio scientlfico e 
culturale. E questo. per il mo
mento. non awiene, anche se 
assistiamo alia crisi di alcuni 
gruppi progressisti. dei quali 
il Martinoli e stato per un 
certo tempo esponente. 

Renzo Stefanelli 

Mostra a Milano 

II famoso chimrgo sud-africane Christian Barnard osserva il 
gruppo c Cavalle e cavaliera x donatogli nei gierni scorsi dallo 
scrittore Bruno Casslnari 

Grenoble 1968, Giochi Olimpici invcrnal i : polemi-
c h e spor t ive e non. P i u di 130 mii iardi di l ire spes i 
per l 'organizzaz ione dei Giochi , in una citta a sol i 
212 metri sul livello del mare, con i campi a trcnUi chilo 
metri, le varie manifestazioni sportive sparse in loealita 
diverse: esagerazioni della megalomania, vinlaziune del rego 
lamento che vuole I'unita di 
luogo della manifestazione? A 
noi sembra. che. a parte alcu
ni deprecabili sprechi spetta-
colari. la citta di Stendhal ab
bia saputo trarre dall'occasio-
ne olimpica il meglio che po-
teva. C'e chi dice, con una 
argomentazione per la verita 
molto approssimativa, che solo 
una minima parte di questi 
miiiardi sono stati spesi per lo 
sport. Ma ci6 significa non vo-
ler rendersi conto di che cosa 
sono diventati negli anni i 
Giochi Olimpici. Che lo si vo
glia o no, essi sono oggi un 
grosso fatto spettacolare, che 
richiede impianti ricettivi di 
grandi dimensioni. per la siste-
mazione temporanea di piu di 
20.000 persone. I'accoglimen-
to di centomila spettatnri. un 
sistema di tele-radio diffusio-
ne tale da soddisfare I'esigen-
za di informazione di tutto il 
mondo. Tutto cio non pud es
sere realizzato su misura solo 
per i Giochi Olimpici — e Gre
noble ha cercato di utilizzare 
questa occasione per realizza-
re il proprio piano urbanisti
co. senza peraltro lasciarlo 
sovvertire (stando a quanto di 
cono gli amministratori) dalla 
« provvisorieta * dei Giochi. 

Si d costruito pertanto guar-
dando al futuro: il ristorante 
per la stampa che. in semin-
terrato. appare un po' triste. 
e cosi perche domani sara un 
grande garage: gli edifici per 
le installazinni della radio e 
televisione diventeranno scuo-
le. il villaggio o'Lmpico diven-
tcra quarticre di abitazione e 
residenza universitaria (Gre
noble ha una universita con 24 
mila studenti). 

Ma cid che e piu importante. 
e che attraverso il lancio eco
nomico e turistico della nuova 
metropoli (il piano urbanisti
co prevede una integrazione 
territoriale tra Lione - Greno
ble Saint-Etienne) si tende 
a configurare la prima delle 
previste citta-regione che do-
\Tebbero realizzare il decen-
tramento in Francia e ristabi-
lire 1'equilibrio tra Parigi e 
la provincia. 

Quanto di tutto cid sia stato 
effettivamente realizzato nello 
sforzo compiuto in questi quat-
tro anni per la preparazione 
delle Olimpiadi invernali. non 
e facile da affermare: ci so 
no gli impianti, due nuove sta-
zioni. un nuovo ospedale. scuo-
le. strade e nodi di traffico: 
si tratta ora di verlere come 
tutto questo si innesta nella 
politica di sviluppo sociale e 

economico della nuova metro
poli. 

Se. comunque. (K'tisandn agli 
scandali legati agli investi-
menti fatti in Italia in occa
sione delle Olimpiadi. alio 
squallore e segregazione dei 
nostri impianti romani, non 
abbiamo che da invidiare 1'i 
iniziativa di Grenoble, una sola 
considerazione amara ci resta 
— e cioe che per vedere na
scere una citta con un piano 
unitario. con opere pro-
gettate dai migliori architetti 
ed urbanisti. sia necc.ssano 
aspettare 1'occasione di una 
Olimpiade. La quale, esscn-
do un fatto unico sti scala mon 
diale. non consente molte spe-
ranze di vedere sorgere le no
stre citta sotto impulsi diversi 
che non siano quelli della spe 
culazione privata (e del cat-
tivo gusto). 

• • • 

Dalla Francia, in questi gior-
ni. un'altra notizia di intercs-
se urbanistico. Sono usciti i 
risultati di un concorso cui 
hanno partecipato settanta-
quattro architetti. per la or 
ganizzazione di un vasto com-
plesso universitario nella re-
gione di Parigi. a Villetaneuse 
. Deuil - Montmagny. Come 
apprendiamo da Le Monde, 
(31 gennaio '68). 1'importanza 
del concorso era data dal te-
ma stesso. che richiedeva agli 
architetti di intcgrarc I'Uni-
versita con la Citta. di mi-
schiare l'habitat studentesco 
con quello degli altri abitanti. 
di conccpire un complesso uni
versitario in grado di diventa 
re un « elemento fondamentale 
e dinamieo » della struttura 
urbana. 

E' il sintomo che la critica 
al « campus > isolatn da parte 
degli studenti (di cui abbiamo 
parlato piii volte su queste co-
l.-inne) e arrivata a toccare i 
responsabili stessi del potere 
pubblico. 

La soluzione del progetto 
vincente ha scelto di lasciare 
libera la zona verde esistente 
al centre delle tre cittadine, 
e di costruire solo in espan
sione delle tre locahta csisten-
ti. Villetaneuse. Deuil e Mont
magny. Se il progetto si realiz-
za (ma purtroppo come spes
so succede il bando di concor
so non e vincolante in tal sen
so) la nuova citta universita
ria sorgera tutta intorno ad 
un parco. 

Novella Sansoni 

Nei cavalli di Cassinari un 
generoso messaggio di vita 

Bruno Cassinari ha maugurato 
alia Galleria d'arte Cavour di 
Milano una mostra dedicata a 
un suo vecchio tema: quello dei 
cavalli. Si tratta pero d! una mo
stra di sculture. accompagnata 
da disegni. acquarelh. tempere. 
Anche la scultura e un vecchio 
a more di Cassinari: ncordo una 
testa di sua madre in terracotta. 
eseguita intorno al '40. chegh 
a quel tempo ten^va nel suo 
studio di via San Tommaso — 
lo stesso studio dove lavora an
che oggi. I cavalli invece ha 
cominciato a disegnarli nel "44. 
e anche allora. come oggi, an
dava a disegnarli dal vera 

La mostra alia Cavour e una 
bella mostra. larga e respiran-
te. Cassinari prende quota sen
za sforzo, ritrovando la sua piu 

vera sostanza lirica. il suo slan-
cio. sia net grandi disegni che 
oelle sculture equestri. Gia da 
qualche anno la scultura ha a-j-
mentato su di lui it suo fa 
scino e ora sembra che egli 
stia raccogliendo i suoi nsultati 
miglion. L'attenzione dei visila 
ton si sofferma ^otentien sul 
bronzo del cavaliere in arcioni 
che Tartista ha voluto regalare 
a) chirurgo che in qwesti mesi 
e al centra dell interesse mon 
diale. il prof. Barnard E rn-
dubbiamente questa statua di 
oltre un metro d altezza e una 
delle piu energiche dal punto di 
vista plastico. Ma se io dovessi 
indicare 1'opera che per novita 
e invenzione mi ha fatto mag
giore impressione. non esiterei 
a scegliere la scultura colorata 

in gesso della stessa grandezza. 
Qui vera men te Ca«sman ha 

saputo nunire le ^ue doti di pit-
tore con quelle di modellatore. 
creando una statua di straordi-
nana vitalila. La materia opaca 
e sorda del ges«o diventa essa 
stessa colore nel g:octj vivace 
dei verdi e dei rossi tipici di 
Ca^sman. C'e in questa scultu
ra qualrosa di raffmatr e di 
pnmitivo insieme. qualcosa di 
popolare. di folklonstico persi
no. e nel medesimo tempo di 
classico. di antico. 

Ma davanti a tutte le opere 
esposte a questa mostra. a par
te le personali preferenze. la 
domanda da porre e di carattere 
piu generate: che sigmfkato 
hanno i cavalli nella tematica di 
Cassinari? Penso che una ri

sposta possa essere questa: Co
me nei nudi femminih. Cassina-
n esprime nei corpi dei cavalli. 
nell'energia delle loro torsioni. 
nei loro moti frementi. il senso 
appassionato e generoso della 
vita, quell'amore profondo e 
totale. queH'abbandono vivo at-
I incanto dei sensi e dei senti-
menti che sono sempre stati il 
lievito piu vero della sua ispi-
raziune. E questa e la ragione 
della suggestione che i suoi ca
valli esercitano su chi guarda. 
Una suggestione di poesia. quin-
di. la sola cui Cassinan. dai 
tempi della sua indtmenticabile 
Deposizione. dipinta piu di 2S 
anni fa. ha sempre tenuto. 

Mario De MicheJl 
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