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Pff 
fi facile inventare una vita -
Dio lo la - ogni giorno -
la creazione - solo il divertimento -
della sua autorita-

£ facile cancellarla-
la divinita parsimoniosa 
difficilmente concederebbe I'etemita 
alia spontaneity 

Le forme estinte mormorano -
ma il suo piano imperturbabile 
procede - qua inserendo - un sole -
la - eliminando un uomo -

EMILY DICKINSON 
(da Poesie, Mondadori, traduzione di Massimo Bacigalupo) 
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Guarda che luna... 
•IOVANNI 

el «design», non soltanto 

N grafico ma anche di og-
getti, edifici e (aggiunge-
rei) prodotti di scrittura 

come poesie, racconti o romanzi, 
elemento di verifica di una buona 
riuscita e spesso quella difficile 
recepibilita iniziale che e dl ogni 
opera innovativa. Autore del pro-
getto grafico della rivista La Terra 
vista dallaLuna (direttore Goffre-
do Fofi) e il grafico Carlo Fu-
mlan. Per quel poco che posso 
Intendermene, vorrei congratu-
larmi con lul. La Terra vista dalla 
Luna e una rivista di formato inu-
suale e scomodissimo, nel senso 
che e quasi impossible liberarse-
ne occultandola in una qualche 
«morgue» casalinga dove trovlno 
ricetto cose con le quali, non ba-
standoci I'animo di gettarle, pre-
leriremmo fare I conti a un mo
menta opportuno destinato a 
non yenir mai. Dovunque si tentl 
di intarnarla e relegarla ne spunta 
sempre fuori un pezzo. Unica so-
luzione e il tentare di leggeria, se 
non altro (come si diceva una 
volta) «per guardare le figure*, 
dare cioe un'occhiata al quasi 
sempre esemplare servizio foto-
grafico che appare in ogni suo 

D
opo L'universita del ire 
tradimenti del 1993, Raf-
faele Slmone, In tempi di 
cattedropoll, toma alia 

carica sulla questione universita-
ria. Molto giustamente Simone ri-
corda quanta sia paiziale e ridut-
tlvo il concentrarsi quasi totale 
dell'lnteresse delmecftj e degli 
stesst intetventi legislaiivi sull'e-
terna questione dei concorsi a 
cattedra e, semmai, sullo stato 
giurldico dei professor!: frutto di 
•un'illusione ottica che spinge 
molti a credere che l'universita 
colnclda con i professori, anzi sia 
dei professori*. Simone (che pu
re e professore di grande valore) 
nota che i professori e il loro de-
sttno dovrebbero interessare solo 
nel quadra dl una visione globale 
dell'universlta: visione che per lui 
dovrebbe far rilerimento a quat-
tro grandi soggetti (lo stato; il 
personate, doccnte e non, dell'u
niversita stessa; gli studenti; quel
la parte di cittadini che con le tas-
se contribuiscono al finanzia-
mento dell'universlta senza aver 
figli che la frequentano), entro 
tre funzioni imprescindibili (la ri-
cerca in tuttl i settori, il trasferi-
mento delle conoscenze alle gio-
vanl generazioni; l'«innalzamento 
del llvello culturale della societa 
ingenerale»). 

Queste cose possono anche 
sembrare owie: ma nell'universi-
ta come la abbiamo davanti la lo
ro elementare razionalita si scon-
tra con le condizioni e le situazlo-
nl piu assurde, con attribuzioni, 
privilege dlstribuzioni di poteri e 
spartlzioni corporative (e tra tutti 
i mall enumerati da Simone si di
stingue la piaga costituita dal 
Bap, il «Blocco Accademico-Pro-
fesslonale», formato da tutti i do-
centl che svolgono professloni 
esterne all'univeislla: notabili, af-
farlsti, professionlsti che «non de-
dlcano aH'univorslta che fram-
mentl Insignlficantl del loro tem
po e si servono del blasone acca-
demlco per lucrare affari ben piu 
sostanziosi del fare lezlone»). 

Contra tuttl questl mail Simone 
si rivolge con lo stesso plgllo lllu-
mlnistlco del suo libro preceden-

numero, Nel piO recente (n. 8) 
che mi e pervenuto, il servizio di 
Luigi Baldelll sulla «lebbra atomi-
ca» nel Kazachstan e reso ancora 
piu drammatico dalla funzionale 
abolizione delle didascalie: la co-
municazione e affidata esclusiva-
mente alle immagini. Ma poiche 
La Terra vista dalla Luna e fatta 
per la quasi totalita di parole per-
che, mi son detto, non avventu-
rarmi, gia che ci sono, nel fitto di 
quelle dense colonne di segni al-
fabetici? Come le ciliege, una do
po l'altra: partita da Chiara Co-
notter (che racconta le sue espe-
rienze di maestra con i bambini 
zingari) e dal lungo bellissimo 
racconto-documento dell'inse-
gnante umbro Franco Lorenzoni 
sui vari aspetti politici della «di-
versita culturale* degli scolari, ho 
proseguito con 1'intelligente e 
problematico saggio di Marino Si-
nibaldi su «ll possibile e I'impossi-
bile della politica* Insomma, un 
po' a taso, ma sto andando avan-
ti e con tutta I'attenzione. Per chi 
guarda dalla Luna, e indubitabile 
che in primo piano risulti soltanto 
I'essenziale e che tutto il resto 
tenda a scomparire, Forse anche 
questo e design. 

te: ma alia pars destruens si colle-
ga in questo nuovo lib'etto una 
pars construens, articolata in 10 
puntl che disegnano una serie di 
rigorosi interventi di riforma del
l'universlta italiana. «ldee per il 
governo», insomma, anche se, e 
difficile pensare a un govemo 
che abbia dawero la possibility e 
I'intenzione di realizzare riforme 
tanto drastiche ed essenziali. 

Varie perplesslta si possono 
avere d'aitra parte su molte delle 
proposte di Simone: e soprattutto 
sulla possibility che il principio di 
«competizione» tra sedi universi-
tarie, che e alia base della sua 
prospettiva, possa dare gli esiti 
positivi che egli si aspetta. Le «li-
nee di riforma* proposte da Si
mone sono in realta guidate da 
due istanze parallele: una di tipo 
rigorosamente centralizzante, 
che tende a fissare regole razio-
nali e universali estremamente 
severe, conseguenti alle funzioni 
riconosciute all'istituzione uni-
versitaria e alia valutazione delle 
condizioni perche quelle funzio
ni possano eaercitarsi; un'altra di 
tipo «liberistico», che atfida 1'equi-
librio ottimale del sistema alia 
competitivili e tende a definire le 
condizioni che rendano possibile 
questa competitivita. 

In questo incontro tra centrali
sm e liberismo ci pu6 essere il ri-
schio di lasciare in ombra proprio 
quella funzione «liberale» e «de-
mocratica» della didattica e della 
ricerca, che del resto sta a cuore 
alio stesso Simone. Una funzione 
•liberate* e «democratica» che co-
munque non ha nulla a che fare 
con quella politicizzazione del-
I'accademia, contro cui giusta
mente Simone si scaglia; e non si 
pu6 non essere d'accordo con i 
suoi rillevi sui guasti prodotti dal
la "spropositata quantita di cari-
che elettive» present! nel sistema 
accademico Itallano, sulle ener-
gie inutilmente spese da molti 
professori in giochi politlco-buro-
cratici-assembleari-elettorali. 
Non e pero detto che il rirnedio 
all'incongnia politicizzazione 
della vita universitaria debba affl-
darsi sempllcemente alia drastlca 
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riduzione delle cariche elettive 
proposta da Simone, il quale vor-
rebbe attribuire a decisioni «dal-
I'alto* I'assegnazione di quasi tut
ti ipostidicomando. 

Ma, a parte tale difficile proble-
ma, sono dawero tanti i punti 
della «riforma» di Simone che an-
drebbero dawero presi in consi-
derazione: ricordo solo la propo
sta di riorganizzazione delle di
scipline e delle cairiere, quella di 
creare uno stato gluridico per gli 
studenti (definendo, ma per dav-
vero, diritti e doveri, e riformando 
radicalmente curricula e criteri di 
valutazione), quella di fare del
l'universita «un'impresa perma-
nente di formazione e di cultura, 
tenendo gli impianti impegnati 
tutto l'anno e tutto il giomo». 

Quest'ultima proposta tocca in 
realta il nodo dolente della scarsa 
incisiviti culturale dell'universita, 
della sua incapacita di agire sui 
terreno della cultura diffusa, in un 
contesto come quello italiano in 
cui le istituzioni cultural! sono 
schiacciate dalla comunicazione 
«mediatica»: una university che 
fosse centra culturale «totale», 
che agisse attivamente sull'am-
biente cittadino si troverebbe a 
mettere in questione il modo stes
so con cui la cultura universitaria 

attuale, anche quella piu awertita 
e avanzata, concepisce il proprio 
rapporto con I'insieme della so
ciety con I'universo sociale e po
litico, con l'orizzonte dei media, 
con il quadro del presente. E do
vrebbe liberarsi di certi radicati 
modi di conduzione del potere e 
dei rapporti accademici, del col-
legamento consueto tra identiti 
scientifico-culturale e quelle for
me di notabilato o di «baronia», in 
cui purtroppo anche la sinistra e 
pienamente implicata. Molti dei 
mali denunciati da Simone risal-
gono in definitiva proprio a un si
stema di aggregazioni, di coopta-
zioni, di derive corporative, di 
spartizioni «consociative» create 
da una antropologia «baronale» 
tutta italiana: e questa e rappre-
sentata anche da alcuni di coloro 
che nella parte finale di questo li
bretto discutono le proposte di Si
mone. 

A me sembra che per realizza
re proposte come quelle di Simo
ne, per progettare una universita 
dawero «nuova», ci vogliano mo-
delll cultural! e comportamenti 
capaci di rompere dawero la co-
razza tutta particolare del notabi
lato accademico italiano. E oggi 
non si pud avere piu molta fidu-
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(sovrappeso) 

llpldlns 
kohletterolo 
blgmelamane 
paplderma 
cellellte 
machone 

smodata voglia di farsi un/a grasso/a 
il grasso tedesco 
melomane robusta appassionato di New York 
II papa grande e grosso 
grasso superfluo motive di litigio a Celle Llgure 
la casa del macho corpulento 

cia in coloro che, pur con grande 
capacita e perizia tecnica, sono 
stati sempre «dentro» la gestione 
di quella cultura «baronale», pro-
pagatasi dai livelli «alti» dei grandi 
notabili, a un sottobosco variega-
to e articolatissimo. La singolare 
natura dell'ftomo academicus lo 
porta del resto sempre pifl lonta-
no dalla possibility di confrontar-
si con la concreta presenza degli 
utenti dell'universita, di rendersi 
dawero conto delle motivazioni 
e degli atteggiamenti psicologici 
con cui gli studenti delle nuove 
generazioni si accostano all'uni-
versita (nella discussione con Si
mone 6 Biancamaria Tedeschini 
Lalli a ricordare giustamente la 
difficolta di interrogarsi su quello 
che 1'iiutenza studentesca real-
mente vuole«): rischiamo tutti di 
parlare di un'universita possibile 
o ideale, dotata di funzioni che i 
nostri utenti non riconoscono pifl 
o riconoscono solo in parte 
(quanti sono del resto i professo
ri che vedono gli studenti solo co
me presenza inerte e indifferente. 
e vivono l'universita come teatro 
di manovre di tutti i tipi?). 

In ogni modo una «riforma» 
che non si risolva in una semplice 
riaggregazione di poteri sard pos
sibile solo se ci sara un nuovo 
slancio scientifico e culturale, 
un'immissione di nuova «aria», 
che faccia i conti con la presenza 
degli studenti. II libra di Simone 
ci fa sentire tutta la necessiti e la 
possibility di questa nuova «aria». 
E ci fa capire tra I'altro che questa 
non potra venir fuori ne da inizia-
tive meramente politico-accade-
miche-sindacali dei professori ne 
dall'insorgenza di qualche sem
pre possibile movimento studen-
tesco, ma da una cura dell'intera 
societa per le funzioni civil], eco-
nomiche, cultural!, dell'istituzio-
ne universitaria. 

A
un'ora di macchina a 
nord di New York City ci si 
trova gia in campagna. In 
autunno e'e chi prende 

rautomobile per andare a vedere 
le foglie che cambiano colore: le 
trasparenze del rasa, gialli e gli 
arancioni, e rossi sanguinanti. 
Ora piove e nevica, e nei sobbor-
ghi di Brewster si cammina tra il 
fango e il ghiaccio. Ma il contra
sts con i grigi del Bronx, che ci si 
e appena lasciati alle spalle, resta 
inconciliabile. Se uno dei due 
mondi e realta, I'altro deve pur 
essere incubo o sogno. Awici-
nandomi a «Green Chimneys» -
un'organizzazione non-profit che 
e insieme una fattoria sui generis, 
una scuola, un centra sportivo e, 
per molti bambini e adolescenti, 
I'unica prowisoria casa - pensa-
vo ai suoi giovani ospiti, la prima 
volta che abbandonano la pro
pria famiglia, o un ospedale, per 
lo piii nelle zone degradate di 
New York, per trasferirsi qui, tra 
maiali e cavalli, cani e civette, 
aquile, capre, gatti, anatre. 

Prima di presentarmi al diretto
re, il sessantacinquenne dottor 
Samuel Ross, decido di fare un gi
ro per conto mio, forse spinto da 
diffidenza: cosa chiederanno in 
cambio a questi bambini? Una fe-
de, un credo, una devozione fa-
natica? £ possibile dedicare 
un'intera vita a salvare quella di 
migliaia di ragazzini, senza nep-
pure guadagnare la soddisfazio-
ne di un indottrinamento, della 
conquista di un adepto? Con que
sto dubbio pregiudiziale in testa 
comincio a seguire orme di ani-
mali diversi che sono state dipin-
te su un sentiero asfaltato a uso 
dei visitatori. Raggiungo un grup-
po di tre persone, intorno alle 
quali si agita un bambino di sei-
sette anni con la faccia da adulto 
e i modi «strani». Penso: questa fa
miglia sta facendo un sopralluo-
go, e questo bambino 6 un ospite 
potenziate* Gli adulti»incantano 
a guardai*rulj'imniensj4aqujfei 
appollaiata su qn, trgsp^te,,^," 
bambino dialoga'con'un gruppo 
di civette, infilando le mani nella 
gabbia: mi sento in dovere di in-
tervenire d'urgenza, di metterlo 
in guardia da possibili beccate. II 
bambino con la faccia da adulto 
si volta, mi da uno sguardo indefi-
nibile, ma ritira la mano. La fami
glia resta con laquila e io prose-
guo il mio giro con quella che ora 
e la mia guida. Scopro che il 
bambino vive a «Green Chim
neys* da qualche anno, che ha 
una dimestichezza con gli anima-
li della fattoria, e una conoscenza 
delle loro abitudini e reazioni, 
che io neppure me la sogno, e in 
breve mi porta nell'ufficio del di
rettore e ci saluta. II suo compito 
era proprio quello di portare in 
giro i visitatori occasionali, di far-
gli da cicerone. 

A «Green Chimneys* sono pas-
sati piu di cinquemila bambini e 
adolescenti tra i sei e i ventun an
ni. Le loro stone familiari si asso-
migliano tutte: alcolismo, violen-
za, abusi sessuali, abbandono, 
droga. Nelle scuole «normali» non 
combinano niente, sono aggres-
sivi o depress:, incapacl di con
centrarsi, iperattivi o apatici. Mol
ti finiscono in ospedale o vengo-
no imbottiti di farmaci. Alcuni 
vengono accolti a «Green Chim
neys*. Questa fattoria fu acquista-
ta dalla famiglia Ross nel 1948: l'i-
dea di partenza era molto meno 
ambiziosa di quella che si e poi 

sviluppata e realizzata nel tempo. 
offrire una specie di collegio 
agreste per bambini benestanti, i 
cui genitori, per ragioni diverse -
un po' di vacanze senza moccio-
si, il tempo di un divorzio - aveva-
no bisogno di star soli per un po'. 
Negli anni i benestanti sono 
scomparsi da «Green Chimneys*, 
e solo quelli affetti da disturbi seri 
vengono accolti. II piacere di ave
re degli animali intorno si e tra-
sformato in un approfondimento 
di cid che dagli anni Sessanta vie-
ne chiamata «pet therapy*, una 
serie di terapie psicologiche in 
cui gli animali giocano un ruolo 
non secondario, Tra le pubblica-
zioni offerte dal centra ce n e una 
che raccoglie articoli scientific!, 
anche se a «Green Chimneys* il 
lavoro di ricerca rimane sullo 
sfondo rispetto a quello pedago-
gico (chi fosse interessato a sa-
peme di piO, o a ricevere le pub-
blicazioni del centra, puo scrive-
re a Green Chimneys, Ms Lisette 
Depew-Kubie, Caller Box 719 -
Putnam Lake Road, Brewster, NY 
10509,Usa). 

P
arlando con Samuel Ross 
- uomo affabile, spiritoso, 
appassionato ma non prl-
vo di scetticismo, e co-

munque occupalisslmo - mi ren-
do conto della complessita del-
I'impresa: recuperare dei bambi
ni che la macchina sociale strito-
lerebbe, restaurame l'equilibrio 
emotivo e intellcttuale, istruirli e 
fornirgli competenze professio
nal! (di solito legate alia zooteq-
nia, alia veterinaria o all'agricol-
tura); cl tempo stesso curare gli 
animali domestici, o prowedere 
ad animali selvatici feriti; stabilire 
un legame vitale tra i bambini e 
gli animali, assumere del perso
nate specializzato, intervistate e 
guidare i volontari, raccogliere i 
fondi, combattere con la buro-
crazia e la diffidenza, stabilire 
buone.t^a^igni di vicinatoe,cosI 

" A «fiVeen Chimneys* i\on ci si 
nascondono le difficolta, e riessu-
no pensa che la «pel llieiapy* sia 
una panacea. Ma si raccolgono 
soddisfazioni- il centro non viene 
solo ben «tollerato» dagli abitanti 
della zona, ma e diventato un 
punto di riferimento per gli abi
tanti: mette a disposizione di tutti, 
in determinati giomi e orari, 1 suoi 
impianti sportivi e le sue altre ri-
sorse. La stragrande maggioran-
za dei bambini trovano in «Green 
Chimneys* un'altra dimensione 
di vita, e lasciano il centro in con
dizioni che sarebbero state inim-
maginabili al momenta del loro 
arrivo. 

Ce un piccolo rito che si svol-
ge regolarmente nella fattoria: un 
cervo ferito guarisce, una civetta 
con un'ala spezzata riprende a 
volare: bambini e adulti si riuni-
scono e rimettono 1'animale in li-
berta. E un modo di celebrare la 
conquista di un'indipendenza 
che non e affatto l'ennesima rein-
carnazione del mito del «sell ma
de man*, dell'individuo nato libe
ra che deve farcela con le proprie 
forze e non deve niente a nessu-
no. Qui invece si contiaggono de-
biti insolvibili. gratitudinc, fidu-
cia, la consapevolezza del biso-
gni propri e altrui, la pcrcezione 
della propria e altrui dipendenza 
e fragilita. E non credo sia senti-
mentalismo pensare che questa 
forza controcorrente sia uno dei 
migliori prodotti della fattoria 
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Nel nome di Elsa 
II premio Elsa Morante 6 stato as-
segnato a Giancarlo Gaeta, studio-
so e curatore delle opere di Simo
ne Weil per I'editore Adelphi «E' 
un premio - ha detto il critico Al
fonso Berardinelli - che tiene con
to realmente dei gusti di Elsa. Lei 
conosceva benissimo Simone 
Weil, sapeva quanta fosse facile 
travisarla*. Secondo Berardinelli, 
Giancarlo Gaeta, definito un cu
ratore sttaordinario della Weik 
sarebbe riuscito a superare questo 
ostacolo. Le opere di Simone Weil 
pubblicate da Adelphi e tutte cu
rate da Gaeta sono i quattro volu-
mi dei Quaderni, (volume / 
nell'82, // nell'85, /// nell'88, ulti
mo uscito, il /Vnel '93), Ritlessioni 
sulle cause della liberld e dell'op-

pressione sociale ('83, ultima li-
stampa nel '94), Venezia salm 
('87), Sulla Germania totalitana 
('90). La giuria del premio, alia 
sua prima edizione, era composta 
da un folto gruppo di critici c scrit-
tori amici dell'autrice de La Storm 
e II mondo sulvatn dai ragmzmt, 
tra i quali i critici Giorgio Agam-
ben, Piergiorgio Bellocchio o Ce-
sare Garboli, lo stesso Alfonso Re-
rardinell,, lo scrittore Gtanfranco 
Benin, l'attore Carlo Cecchi, la 
poetcssa Patrizia Cavalli, il diretto
re de La terra instn dalla luna Gof-
fredo Fofi. la scrittnee Fahnzlo Ra-
mondino. Del comitato fncpva 
parte anche Grazia Chercht, 
scomparsa lo scorso agosto .1 Mi-
lano. 
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