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«LE DUE TENSIONI» 
prima opera postuma di Elio Vittorini 

UNA LEnERATURA VIVA 
PER IL MONDO D'OGGI 

Verifica scientifica e iniziativa razionale per preparare i tempi di li
berty previsti da Marx; seguendo questi due filoni di pensiero il libro 
— ricavato da una serie di appunti inediti — contiene uno dei piu lucidi 

contributi al dibattito letterario odierno a livedo europeo 
La prima «ope ra postu

ma > di Elio Vittorini e una 
raccolta di studi sulla let-
t e ra tu ra e sui rappor t i fra 
let tori o societa ( industr ia , 
scienza, politica, sviluppi 
modern! dell'« uomo »). E ' 
un volume appena abboz/a-
to, nel disegno generale , 
composto di appunt i sparsi , 
f rammentar i , f remi t i di cor-
rezioni, r ichiami e note so-
vrapposte. Informe com'6, e 
p u r e il l ibro di saggi piu 
bello e impor tan te ehe da 
tempo mi sia capi tato di le«-
gere . E non tanto perche 
questo pagine eoronano 1'esi-
stenza di uno scr i t tore come 
Vittorini , la figura di mag-
gior rilievo nella sua ge-
nerazione italiana. E ' piutto-
sto per il contr ibuto che il 
l ibro da ai problemi del tem
po, valendosi di una proble-
matica che, nell 'economia, 
negli studi politici, nella lin-
guistica, nel marxismo, tro-
va i dati e i riflessi dei mil-
tamenti gin compiuti o anco-
ra da compiore. 

Storia del libro 
S a r i bene, anzitutto, par-

t i re dalla « storia » del libro. 
Esso e nato da un difficilis-
s imo lavoro di r icostruzione 
editoriale dovuto alia mo-
glie, Ginetta Vit torini , e agli 
amici dello scr i t tore Vito 
Camerano, Donatella Ciapes-
soni e Dante Isella. Sul ma-
ter ia le s tudiato e prescel to, 
Isella ha compiuto anche 
una aecurata quau to impro-
ba fatica filologica di pre-
cisazioni testuali c di note. 
II titolo, Le due tcnsioni. 
Appunti per una ideoloqta 
ilella letteratura (ed. II Sag-
giatore, pp. 284, L. 2500), 
in t roduce immedia tamente 
alia tematica. E qui occorre 
to rna re indiet ro di un pas-
8o. Vit torini scriveva que
st i appunti , da util izzare in 
saggi a venire, paral le lamcn-
t e al lavoro finale di ipote
si e r icerche inaugura to dal 
« Menabo 4 » (1961) su « Let
t e ra tu ra e industr ia >. Direi 
che la f rammentar ie ta , la 
scr i t tura di getto, le revisio-
ni o attenuazioni, e c c , g ;o-
vano alia chiarezza del le ana-
lisi e delle conclusioni, fuo-
r i di quel l inguaggio chiuso 
e specialistico cui, pur t rop-
po, anche lo scr i t tore siculo-
milanese si era adeguato in 
alcuni saggi « compiuti ». 

Sia c h i a r j . lo SLrittore 
c o m b a t s qui anche sc stes-
so, o per -<:r meglio, con-
t ro que'.'a ya i l e di se anco-
ra chiusa nel d ibaUho inter-
no, abbas»;mza p o w o c 
es t raneo alio ^randi Mnco 
europe'.'. ?•? si eccetlua qual-
che punta f.'.osofiea. Per an-
ni Vi'.toriPi aveva compiuto 
la sua evo uzione tr.torno a 
una concezione « formalisti-
ca » il cui nuclco rha l iva ai 
suoi sa.;yi sulla rivista « So
laria ». 

Nonostante l 'apertura di 
« Politecnico ». egli ribadi-
va e riaffermava quella vi-
sione at t raverso le scelte dei 
« gettoni ». 1 « parer i » sui 
giovani scrit tori da lui 
«scoper t i » (o addi r i t tu ra 
inventat i ) sono tu t t i piu o 
mono ccntrat i sulla « espres-
sivita » o sulle dimensioni 
dei linguaggi (anche se e'era 

' s empre un rovello. un'esi-
genza di « a l t ro », nella sua 
aper tu ra sper imenta l i s ta ) . 
La polemica contro se stesso 
va alia sua stcssa opera. Da 
Piccola borghesia, al Garofa-
no, a Conversazione, al Sem-
pione, egli aveva saputo toe-
care il culmine della «espres-
sivita ». Si poteva d i re l 'uni-
co na r ra to re (ar t is ta della 
nar ra t iva) che nel suo liri-
• m o possedesse quel le doti 
« istintive » (pe r usa re un 
t e rmine approssimat ivo di 
a l lora) che dis t ingnevano 
Rimbaud. Recensendo Le 
donne di Messina (un libro 
che to rmento lo scr i t tore 
negl i anni del suo «si len-
rio » finale), ml fu possibile 
af fermare che 1'immediatez-
za esprcssiva di Vit tor ini si 
inquadrava e si scontrava 
anche . in una rif lessione di 
t ipo il luministico. Questa, di 
la del l 'autocri t ica pers ino 
aspra , arr iva qui al suo mo
m e n t a di Iiberazione. Eccoci 
alia polemica cont ro Yaffet-
tivita nella l e t t e ra tu ra . apcr-
ta da lui stesso sin dagli an
ni '40 sotto il bersagl io del la 
l e t t e ra tu ra « m e l o d i c a » o 
« consolatoria ». Ma qui essa 

, h condotta sul filo di una 
es t rema coerenza. 

Si osservi che ne l • Mena-
b o » la dis t inr ione veniva 
operata fra € l e t t a r ter iosa » 
e « let t . venosa », innovatri-
ce la pr ima conswnist ica la 
seconda. Ma. alia base , so-
p r a w i v e v a 1'ipotesi • forma-
le ». Qui lo schema di par-
tenza e muta to . Lo scritto-
r e cont rappone la « tensione 
Tanonale» alia « t ens ione 
cspressivo-affettiva ». Ma su-
bi to egli t o m a alia verifica 
del l ' ipotesi : • fl r appo r to 
muovo, qualitativo, con la 
ftalla mutata > afferma, na-

sce da € insistenza quantita-
tiva della realta » oppure 
« per iniziativa razionale » 
(come di re : l 'oggettivita del-
le nuove situazioni non 6 
meccanica o ine r te ) . Si « ve
rifica », egli aggiunge « i n 
fase di tensione razionale ». 
Su questa ipotesi 6 cent ra to 
il dialogo del l ibro, nel qua
le non mancano, come e na-
turale , appunti brevi, ipote
si, anche es t ranee e ancora 
grezze. Ma neH'insieme riaf-
fiora di continuo quel discor-
so art icolato su due filoni 
principali. 

II primo considera i rap
porti fra le t te ra tura e tu t to 
cio che 6 mutamento « indu-
s t r i a le» (scienza, tecnolo-
gia, economia, produzione, 
automazione, e c c ) , distin-
guendo anzitut to industr ia le 
da imprendi tor ia le . II padro
ne del vapore puo anche 
eserci tarc il po tcre egemoni-
co. Ma il momento industria
le appar t iene agli uomini , i 
quali devono eserc i tarc il lo-
ro dir i t to di « iniziativa ra
zionale ». Nella nostra epo-
ca coesistono vecchio e nuo-
vo (« sincronie » anche nella 
lett. di tension! opposte) . 
Tuttavia, se cosi e la rea l ta 
storica, l 'inerzia deH'afTetti-
vita (o del « m a m m i s m o » ) , 
non e accettabile come ipo
tesi di cul tura . 

A questo punto , al p r imo 
filone si intreccia il secon-
do (cul tura come ipotesi di 
l iber ta) in un tessuto inscin-
dibile che unisce i due mo-
menti in un segno marxiano 
(ivalutnzione scientifira ope-
r-Jiva del reale »). Inutile 
sottol ineare che questa 6 
1'autentica novita del l ibro. 
Piu ancora del contr ibuto 
notevole dato da Vit tor ini al 
dibat t i to sul r appor to let te-
ratura-scienza aper to da 
tempo nella cul tura le t tera-
r ia del l 'Occidente «avanza-
t o » (erce t tua ta l ' l tal ia . fi-
n o r a ) . Vit torini , ho de t to al-
trove (c Menabo 1 0 > ) , non 
e scr i t tore di crisi , p u r es-
sendosi formato nel l 'a tmo-
sfera della let t . di crisi de-
gli anni '30. Qui arr iva a 
una dimostrazione anche con-
cet tuale di tendenza laica 
(f inalmente dichiarata , per
sino la sua s impatia va alia 
let t . del « gran Se t tecento ». 
di cui pure esamina i l imiti 
« razionali ») . A differenza 
del piagnueoloso Ottocento 
o degli scri t tori « di crisi », 
Vittorini non r impiange ne 
dio ne la « verginit.'i » della 
na tura . Contro ques to mi to 
della « n a t u r a l i t a » e fra i 
primi (con l ' amer icano Tho-
mas^ Wolfe) ad accc t ta re la 
storicita: « la macchina op-
prime » egli afferma, « per-
chc c mezza macchina »; op-
pure: « i quai venaono dal 
fatto che la macchina non e 
ancora assoluta». Per ren-
derla « assoluta », i p resup-
posti scientific! da cui e 
nata questa macchina mon-
ca, devono po r t a r e a nuovi 
r isultat i coerent i , apr i rs i ai 
tempi di l iberta previst i da 
Marx, che ugua lmen te si bat-
teva contro « l e cateaorie 
etcrne e naturali» dell'eco-
nomia. 

Razionalita monca 
La razionalita monca tro-

va riflessi nella monca let te
ra tura prcvista sot to catego
ric che impl ic i tamente sono 
accusate di r i po r t a r e al pas-
sato: na tura l i smo. espressio-
nismo. populismo. Anche 
1'accento contesta tor io , in 
questi casi. non diventa me-
tafora, perche « se io conti
nuo a negare, grazie alle for
me di ieri. la falsitd (del 
mondo) di ieri. io... non con-
testo Voqai ». Ora. i mali del
la « razionalita monca » ci 
opprimono oggi. sono di og-
gi. vanno combat tut i oggi. 
Lungo questo percorso si 
aprono parentes i estese (sul-
lo s t ru t tura l i smo. sul l 'opera 
di de Saussure , sulla fisica, 
sulla matemat ica mode rna ) 
nel t en t a t i ro di cos t rui re le 
basi della «iniziat iva razio
nale » di * verifica scientifi
ca ». Ma. come si e gia de t to , 
si t ra t ta di una verifica 
« scientifica operat iva ». cioe 
non fine a se stessa. Cosl il 
l ibro r ip rende e accetta i 
te rmini stessi del marxismo 
(non conoscere sol tanto: ma 
t r a s fo rmare ) . di cui sottoli-
nea il « ca ra t t e re s traordina-
l i o », non di « filosofia ». non 

i di • teoria economica» ma 
di «scienza nel suo insie-
m e », perche « fa corpo con 
la storia del movimento ope-
raio e ha la possibilita di ag-
gioniaTsi e modificarsi in se-
guito ad ogni svilnppo di 
questa storia... in cui il mo-
cfmpnto overaio opera...». 

II l ibro e anche il piu lu-
cido nel l ' asseenare alia let
te ra tura finalit^. se non com-
piti politici. Tan to piu si 
chiarisce raffermazione di 
Vittorini (nel l 'u l t ima sua in-
tervista): • siamo politici 
anche noi ». Contesta to e r i -
f iutato il discorso tradiziona-
le della l e t t (quel lo del poe-

ta o dello scri t tore che si 
sente « dio », secondo una 
immagine di Sar t re qui ri-
presa, approfondita e artico-
lata in una ampia esempli-
ficazionc: « discorso autori-
tario, presuntuoso, dispoti-
co *), all 'operazione let tera-
ria « congetturale », rivolta 
alia « tensione razionale », si 
assegna una par te che in-
veste per intcro l 'operarc 
umano. II discorso va me-
ditato, dunque, anche, in se-
de politica e dai politici che 
si pongono la stessa finalita 
nel legame scientifico e ope-
rativo con la real ta : per 
1'ipotesi di formazione al-
Pautocnscienza che esso com-
porta, per il suo stimolo di 
iniziativa. per l ' intento Ube-
rator io proposto in coinci-
denza con l ' intento stesso 
del marxismo. 

Michele Rago 

UN MOMENTO IMPORTANTE DELL'AZIONE DEMOCRATIGA NELL'UNIVERSITY 

Gli student! universltarl dl Trento riunlti in assemblea 

Un fenomeno naturale reso micidiale dall'inquinamento atmosferico 

La nebbia e davvero invincibile ? 
II meccanismo di formazione del fenomeno - Come si arriva alio «smog»- Un co-
sto sociale altissimo - Fuochi e luci gialle -Una lotta a fondo contro gli inquinamenti 

Una nube molto bassa: po-
trebbe essere una prima de-
finizione della nebbia, una 
delle formazioni atmosferiche 
piu insidiose che si possano 
manifest are soprattutto alle 
nostre latitudini. Come tutte 
le nubl, la nebbia e formata 
dl goccioline di acqua sospe-
se nell'aria, ma a differenza 
delle vere e proprie nubi, 
quelle «a l t e» , le goccioline 
hanno dimensioni piccolissi-
me, di appena qualche milio-
nesimo di millimetro di dia-
metro. Naturalmente, perchd 
si formi nebbia occorre che 
l'umidita relativa deH'aria 
giunga ad un valore elevato, 
ossia a circa l'807o (cio6 se 
I'aria, in determinate condi-
zioni di temperatura, pub 
<( assorbire» al massimo 100 
parti di acqua, si formera 
gia nebbia quando le parti-
celle assorbite saranno 80). 

Questa condizione vale per 
quelle nebbie che potremmo 
chiamare naturali: infatti se 
nell'aria sono sospese parti-
celle solide (fumo) la percen-
tuale di umidita sufficients 
per la formazione della neb
bia diminuisce notevolmente, 
e possiamo avere nebbia an
che con aria che potremmo 
definire secca. Ed e appunto 
questo il caso delle paurose 
nebbie di questi giorni so
prattutto a Milano (umidita 
t ra 40 e 60%). La nebbia na
turale si dissolve abbastanza 
facilmente: basta un minimo 
aumento di temperatura o il 
piii tenue alito di vento. 

In definitiva, le nebbie co
me quelle della Valle Padana 
non solo sono piu fitte di 
quelle naturali, ma sono an
che molto piu persistenti, e 
tendono ormai ad eguagliare 
quelle, ormai famose anche 
per la loro micidialita, di 
Londra; appunto per queste 
nebbie e stato coniato il vo-
cabolo c smog >, derivato dal 
la fusione di due vocaboli in-
glesi: « smoke a che vuol dire 
fumo, e « fog » che vuol dire 
nebbia. Un altro posto carat-
teristico per le intense neb
bie (questa volta naturali) che 
vi si formano e una zona di 
mare al largo delle coste atlan-
tiche canadesi, e in questo 
caso si potra cominciare a 
comprendere il meccanismo 
di formazione della nebbia. 
In quel t rat to di mare si in-
contrano due grandi correnti, 
quella del Golfo, calda, e quel
la del Labrador, fredda; la 
nebbia si forma appunto per
che I'aria sovrastante la cor-

Ripresa I'attivita grafica della boffega d'arfe fiorentina 

Dai torchi del «Bisonte» le 
prime stampe dopo l'alluvione 
Sj e pariato poco. t'-oppo po-

co. durante e dopo Valluwone. 
del colpo mortale subilo dal-
Varie conlemporanea a Fxrenze. 
Degh artisti, uno per uno. col-
piti nei loro avert e nei mezzx 
del mestiere, nelle prospettice 
stesse del loro operare. Delle 
gracili structure private e delle 
oracilissime stratture pvbbliche 
della vita artistica cantempora-
nea. E le recentt grosse esibi-
zioni nel solito Palazzo Strozzi 
sono polvere oettata negli oc-
chi: abbondante formaggio grat-
tugialo su an piatto vuoto. 
Parole molte ma. fimto lo show 
resta il laroro quottdumo depli 
artisti e resta la grave preca-
rieta degh sbocchi concreli del 
loro operare. 

E resta H tatto che per una 
sene di ragioni d\ cultura t 
di mercato Fxrenze, dopo Val-
luvione, rischia di essere fatta 
fuori del movimento. quello che 
conta, deU'arte italiana « inter
national*. Hon i rwiorico dire. 

per quante obier.om sx possano 
fare pot alle scelte culturalt. j 
che JI prova un po' di commo-
zione e molta simpatia a n-
mettere piede in qualche gal-
lena a"arte a Ftrenze: Id do
ve, nonostante tutto, si vede 
che bene o male, si vuol man-
tenere m piedi un discorso sul-
Varte contemporanea. 

Qualche esempio: in una 
stretta di giorni sono le retro
spective di Birollt e De Graaa 
curate dalla galleria « L'India-
no>: le mostre di tre giovani 
di avanguardia come Giuseppe 
Banchten, Tino Vagliert e An
tonio Recalcati presentati assai 
bene dalla oallena « 11 caglio >; 
la mostra. nvelalnce di una 
nuorn acutezza dello sguardo 
sulla realld dei giovani toscant. 
con sailture di Manm e CipcAla 
e con pitture di Tredici e Pmi. 
allestita dalla tSojfitta* di 
Cclonnata, Sabato 18, bisognava 
ben correre, e dava gioia. per 
stare dietro aUe inaugurazloni: 

Recalcati. De Grada. la nuova 
stampena e galleria «tl bi-
sonte* in via San \icco!o e po: \ 
U concerto di musiche di Theo- \ 
dorakis. 

Di Id cTArno via San Siccolo 
e buia in una zona buia che e 
tra le piu cdpite dall'alluvione: 
qui Firenze non e stata rimessa 
su col beUetto. le botteghe sono 
in gran parte ancora chiuse 
oppure occhi sfondati, Le luci 
dei rinnovati locali della stam-
peria del < Bisonte». cui si e 
aggiunta una sola per le mo
stre, sono ira le poche luci del
la strada. Qui la stampena si 
era trasjenta pochi giorni avan 
ti l'alluvione. Ora tutto e stato 
rijatto pazientemente, per le 
stanze c'i il * colore * del la
voro e lodore della carta e 
degli inchiostri. 

Nel catalogo Cesare Gnudt e 
Franco Solmi fanno la stona 
dei meriti di questa stampena 
e dell'iniziativa deUa sua diret-
trice Maria Luigia Guaita, Sia, 

mentre Ragghiantx Jaceva gli 
onon di casa all'inavgurazione 
ricordando un po' tutto questo 
alia folia deali invitatx, da un 
foro in una longanna del soj-
iitto cadeva una oocaa dacqua. 
su un ntmo lento, m un vaso: 
e Vacqua che scende dai mun 
impregnati. Nelle case del quar-
tiere quanti saranno i fori pra-
ticati ad arte perche' raequo 
esca dai muri? 

Per Voccasione * tl bisonte > 
ha presentato un be\ gruppo di 
nuove opere: litografie di Moo
re, Sutherland, Klasen, Colder 
nonche dei nostri Tornabvoni. 
Calabria. Cremoninx. Guttuso. 
Treccam. Farullx. Boschx, Su 
phi. Morlottx. Tavernan. Faz-
zinx. Greco. Manfredx che ven 
gono ad aggiungersi al gid 
ricco catalogo delle ediziom 
grafxche della stampena che 
merita x migliori auguri di 
buon lavoro. 

Dario Micacchi 

rente del Golfo passando su 
quella del Labrador conden-
sa, per la diminuzione di tem
peratura, le parti di acqua 
che contiene. Queste nebbie 
marine, frequentissime, vengo-
no per6 rapidamente dissolte 
dal minimo vento. Ecco ap
punto il piu efficace (e for-
se unico) rimedio contro la 
nebbia: il vento. 

II meccanismo dl formazio
ne della nebbia non e sem
pre cosi semplice come quel
lo marittimo. Nelle aree con
tinental! la formazione awie-
ne molto spesso per quel fe
nomeno che viene chiamato 
« inversione termica »: la tem
peratura dell'aria tende a di-
minuire con raltitudine, ma 
in certe zone, soprattutto in 
ampie valli pianeggianti con-
tornate da montagne, come e 
appunto il caso della Valle 
Padana, strati di aria fredda 
si insinuano al di sotto di 
aria a temperature anche di 
poco superiori. Ecco perche 
si parla di inversione, dato 
che I'aria fredda sta in basso 
e quella piu calda sta in al
to. Questa situazione, in as-
senza di vento. pub perdura-
re anche per molti giomi (si 
citano casi, come quello di 
Los Angeles, in cui e dura-
ta piu di un mese). Con l'in-
versione, lo strato freddo non 
solo condensa la propria umi
dita, ma non potendo alzar-
si per la sua maggiore den-
sita tende ad allargarsi al di 
sotto dello strato caldo. Ecco 
perche" la nebbia si estende, 
come nel caso di questi gior
ni, per diecine di migliaia di 
chilometri quadrat!. 

Comunque stiano le cose, 
il responsabile maggiore delle 
nebbie attuali e l'inquinamen-
to atmosferico: avremmo cer-
tamente delle nebbie dalle 
nostre parti, ma sarebbero 
molto meno fitte e molto me-
no persistenti. In p n m o luo-
go, dunque, si tratta di lot-
tare contro l'inquinamento 
atmosferico. Ma si trattereb-
be, pur sempre. di un nme-
dio parziale. Infatti, non e 
ancora stato provato un si-
stema efficace per debellare 
un fenomeno che e, fra l'al-
tro, tanto insidioso e costo-
so. II problema del « costo so
ciale* della nebbia e stato 
esaminato dagli inglesi per 
primi: il rallentamento o la 
sospensione di attivita nella 
sola citta di Londra costa 
circa un milione di sterhne 
per ogni giomo di « smog» . 
Questo. owiamente . senza par-
lare deH'incalcolabile valore 
delle vite nmane perdute sia 
in incidenti stradali (per la 
sola Valle Padana si parla di 
circa un migliaio di morti in 
incidenti causati dalla neb
bia) sia per acutizzazione le-
tale di affezioni respiratorie 
in individui con enfisema o 
altre forme polmonari. 

Finora l"unico veramente ef
ficace, anche se a raggio 11-
mitatissimo, e il fuoco. La 
Mamma viva riscalda I'aria e 
la costnnge a salire, agendo 
cioe" in senso verticale in man-
canza del vento che agireb-
be in senso orizzontale. So
no state spenmentate anche 
da noi. e da molti anni an
che. lampade speciali al so-
uio che creano una luce gial-
la che aumenta. sia pur di 
poco, il raggio di visibilita. 
Nient'altro. L'uomo e nusci-
to, soprattutto per scopi bel-
l id , a « creare » la nebbia, ma 
non sappiamo attenuare e tan
to meno eliminare quella na
turale. Tutto quello che pos
siamo, e dobbiamo. fare, e di 
togliere lo smoke dallo smoq 
e cioe e.:.-ninare ogni fonte di 
inquinamento atmosferico che 
come abbiamo detto, e il re 
sponsabile della intensita e 
della durata dello smog. In 
altre parole, dobbiamo toma 
re alia buona, vecchia genui 
na nebbia; quella che 11 pri 
mo raggio di sole del raatti 
no dissolveva in pochi mi 

nuU Gastone Catellani 

TRENTO 

La lunga lotta 
degli studenti 
di sociologia 

I giovani rivendicano un profondo rinnovamento 
dei metodi di direzione e dei contenuti cultural! 
dell'insegnamento - Assemblee generaii, confe-
renze, dibattiti, «sit-in» si susseguono nelPAte-

neo • Un'esperienza d'avanguardia 

I'HEN'IU, lunembrc 
Ikillimzio dcll'annu accadc-

mico, tl muinnwnto studente 
ico delta Facultd di Suciolu 
gia di Trento e sceso in ayt-
lazione. Sono ormai vcnti giur. 
m che le Iczioni vemjono di 
seriate, vientre si susseguo
no assemblee generaii degh 
studenti. conferenzedibattito, 
a sittn» sui piii tmportanti 
problemi delta vita univcrsi-
(aria Ancora una volta. tl 
movimento studentesco di 
Trento assume una uos/sio 
ne di avanguardia nelTambi-
to delle lottc per il rtnnnia-
mento delle strutture dell'um-
verstta; net cinque anni di vi
ta deiristituto di Trento. si 
sono sussegutte due occupa. 
zioni, lunghi periodt di scio-
pert sindacalt e politici, Vul
timo dei quali. di aperta con-
danna all'aggressione ameri-
cana contro il popolo victna-
mita. termini) con lirruzione 
della polizia nella facolta, c 
la denuncia di scssantanovc 
studenti. 

L'occasionc tmmcdiata di 
questa nuova agitazione e co-
stitutta dalla fcrma presa di 
posizione degli studentt con
tro un ennestmo atto anti-
democratico degh orgam dire-
zwnuli, tcso ad imporre, per 
tl corrente anno accadcmico, 
un piano di studi a transito-
rio», squali/tcato dal punto 
di vista scientifico, e che int
ra esclustvamente a soddis/a-
rc gli interessi di cattcdra 
delle molteplici mafie accade-
mtche che ruotano attorno al
ia facolta trentina. 

Gli studenti, come si legge 
dai loro documenli, manife-
stano contro il metodo con 
il quale gli organt dtrigenti, 
ormai sul punto di essere so-
stituiti dal a comitato coordi
nator a che per legge deve 
presiedere al processo dt nor-
matizzazione dell'Istituto, do
po il suo riconoscimento giu-
ridico. lentarono di imporre 
il a loro u assclto alia Facol
ta, senza minimamente tene
re in considerazione le richic-
ste studentesche di compartc-
cipazione nelle scelte politiche 
e culturali di maggiore impor-
tanza per la vita dell'Istituto. 

Oltre che per la fondamen-
tale questione del metodo. che 
non e esclusiva della Facolta 
trentina. ma dell'intero asset-
to universitario italiano, git 
studenti sono scesi in lotta 
per il contenuto delle scelte, 
ritenute squalificabili dal pun
to di vista scientifico e asso-
tutamente carenti dal punto 
di vista dell'impegno finanzia-
rio e organizzativo, riguardo 
alle strutture edilizie, alia ri-
cerca scientifica. ai piani di 
espansione programmata del
la Facolta,. 

Ma vcr comprendere piii 

I pittori 
dell'AlAP al 
Museo civico 

di Torino 
II Museo Civico d'Arte Mo

derna di Torino presen'.era nel 
prossimo febbraio la prima mo
stra dei pittori del Comitato 
nazionale italiano dell'Associa-
zione internazionale delle arti 
p'-astiche (AIAP) associata al-
1'Unesco. 

La mostra e patrocinata dalla 
citta di Torino e sara realizza-
ta da un Comitato composto di 
Ennco Paulucci. Presldente del 
Comitato italiano del l ' AIAP. 
Luigi Malle. D.rettore del Mu
seo. Mario Penelope. Setrretano 
ceneraie del Comitato. Aldo Pas-
soni. Sergio Saroni. Filippo 
Scroppo. Prero Rug^en Gia-
como Soffiantino. Francesco 
Tabusso. 

Hanno gia aderito alia ma-
nifestazione i pittori Afro. Bred-
do, Brunori. Borra. Cagli. Cam-
pigli. Capogrossi. Cantatore. 
Ciardo. Corpora. D'Orazio. Fon-
tana. Francese. Gentilini. Guer-
reschi. Guttuso. Maccari. Man-
delli. Martina Menzio. Mizne-
eo. Montanarini. Monaches;. 
Moclotti. Pauiueci. Perilli. Ra-
dice, Romiti. Ruggen. Saet:i. 
Santomaso. Saroni. Sas$u. Sca-
navino. Scordia Tab-jv«o. Tam-
bun. Tjrcato. Vedova e Zi-
gaiaa. 

Saranno pre^ntati. inoitro. in 
un'antoJozia retro^pettr.a. grjp^ 
pi di opere particolarmen'.e si
gnificative e meno note di Ca-
sorati. Severini. Carra. Sironi. 
Rosai. Prampolini. Corsi. Mo-
randi, Mafai. Birolli Tosi, De 
Pisis. Spazzapan. Tomea, che 
furono tra i sod fondatori del-
l'A««oaazione 

picnamente tl siqriitwnto del 
t'attuale aqitazume del movi 
mento studentesvi), e mdtspeii-
sabile fare alrune considera-
zioni sul passato politico cit 
questa Facolta, cost atipica in 
relazumc aliordine di studt 
che tmixirtiscc. ma d'altro 
canto cosi tiptca. per quanto 
riguarda la storia mmuta del 
soltogoi erno democrtstiano 

L'umverstta a Trento sorse 
dalle esigcnze dt presttgio po
litico dei gruppi di potcre 
della Provtnctu. ai quali tntc 
ressava creare un altro leu-
do. questa volta culturale an-
ziche economwo. che assol-
vessc alia fumtone pnncijmlc 
di dare lustro at promotori 
dell iniziativa Si voleia turn-
versita a Trento. non tmporta. 
va molto quale: infatti st par-
lava, prima che di sociologia. 
di un bicmuo di spccializzn-
zione foralale, dt una facol
ta dl stattstica, di una facol
ta dt magistcro statute, ecc 
Comunque, nel 1962. i corn 
iniziarono sotto I'ettchctta 
n sociologia». salvo pot. da 
parte del potcre locale, rcce 
dere da ogni presa dt post 
zionc dectsa. quando la leqac 
per d rtconos-cimento aiurtat 
co fu emandata. trustor man-
do il titolo in « iMurca in 
Sctenze Politiche c Socialt ad 
tndirizzo soctologtco ». Questo 
emendamento avrebbc signift 
cato la fagocitazione delta fa. 
colta trentina nelle squall ft-
cate strutture dt sctenze po 
litiche, ormat ampiamcntc In-
sognose dt radicalt nforme. 
e la pcrdtta dclTumca occa 
stone di istituzionahzzarc in 
Italia gli studt sociologies gia 
saldamente radtcati negli or-
dinamentt univcrsttari dt mol
ti Paesi straniert. 

In quella occasione gli unt-
cl ad opporsi decisamente a 
tale manovra furono gli stu
denti, che, con 18 giorni dt 
occupazione, diedero t'awto 
ad una serie di contattt c di 
movimentt nel mondo jK>liti 
co e culturale, che condusse-
ro ad un riconoscimento del 
la facolta di Trento con fort-
ginarta denonunazione dt So 
ciologta. Gia allora pero vi 
era la consapevolczza che la 
battaglta piu grossa sarebbc 
scoppiata al momento della 
approvaztone del piano dt stu 
di e dello statuto dcftmtivi; 
quando cioe gli interessi ac 
cademtci e piu in generale 
quellt economtci c politici st 
sarebbero scontrati in un ver. 
tigtnoso gioco dt equtlibrt dt 
potcre. 

Ovviamente tutto ctd ben 
poco aveva a che fare con 
una seria tmpostazione sctcn 
tiftca. e meno ancora con una 
sostanzialc autonomia dell'um-
verstta dai condizionamenti 
economict c poltttct. La se
conda occupazione degli stu
dentt, durata 17 giorni. ebbe 
preasamente questo signtfica-
to: riaffcrmare la ncccsstta di 
una tmpostazione scientifica 
talc da consentire la forma • 
ztone di sociologt capaci dt 
inscrirsi in mantera critica 
nella societa che It circonda 
e non con una preparazione 
cost hmttata, cosl tecntcisti-
ca e detcriormentc scienttsta, 
da consentire esclustvamente 
Vinscrimento net mercato del 
lavoro m qualita di tecno-bu-
rocrati, acnttci rtlctatori dt 
dati sociali e fedelt esecuton 
dt ordtni funzionali at centn 
di potere economtci e politi
ci del shtema cos-tttutto 

In questo contesto. Vattuale 
lotta del movimento studen
tesco trcnttno e un momen
to fondamentale delta batta-
glia piu generale per la demo-
cratizzazione dell' unwersita. 
per il capotolgtmento dt quel-
Vassetto che prevede una ri-
gtda subordtnazione dell'um-
tersita al piano dt razionaltz-
zaztone dei monopoli; che im-
pone all'ordinamento umvern-
tario la funztone dt campo tfi 
formazione e dt reclutamen. 
to di quadri tecntci interme-
di. da tnserire net punti chia-
re della organizzazione della 
produzione e del consumo. 

Paradigmatico. a questo pro-
posito, e appunto il tipo di 
formazione scientifico-cultura-
le che gli organi direzionati 
della facoltd di sociologia di 
Trento cercano di imporre. 

II movimento studentesco 
trenttno. nelle sue punte piu 
avanzate. tndtca nel sindaca-
to studentesco I'unico stru-
mento che consenta Vacquisi-
ztone di un potere contrat-
tuale indispensabile per fare 
avanzare la lotta per una ge
nerale e totale democratizza-
zione dell'Universtta. In que
sto gli studenti dt Trento si 
affiancano al piu vasto movi
mento che. a livello naziona
le. contesta le scelte politiche 
attuate dal piano Gul, come 
un piano che tenia di acco-
gliere tin toto le istanze del 
ravitgle industrinle > 
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