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Incontro con Franco Antonicelli 

II segno 
deH'antifascismo 
la lezione gobettiana rivissuta nella lot-
ta a fianco della classe operaia - Una 
ferma risposta alia minaccia reazionaria 

Siamo andati da Franco 
Antonicelli, candidato at Se-
nato per la sinistra unita 
in tre collegi (Torino-FIAT-
Aeritalia-Ferriere, Valle di 
Susa e • Ivrea): volevamo 
conoscere il suo piano di 
lavoro e le sue previsio-
ni per questa campagna 
elettorale. Era appena tor-
nato da una visita a quel-
li che ha chiamato i «re-
sistenti » dell'Oreal, i la-
voratori di una fabbrica che 
hanno lottato per mesi con-
tro la minaccia di 115 li-
cenziamenti. * Conosco il lo-
ro problema — egli ha dpt-
to — e la loro straordi-
naria azione. Avevo sentlto 
parlare qualche loro rappre-
sentante e avevo concluso, 
come tante altre volte che 
la forza e li: coscien7a, vo-
lonta, intelligenza politica, 
coraggio e solidarieta. Pen-
sano bene e percio si espri-
mono con inolta chiarezza. 
II partito nasce spontanea-
mente da queste esperienze 
e decisioni collettive. E* la 
classe operaia all'altezya dei 
suoi compiti. Non mi inten-
do di tattica, ma capisco di 
essere di fronte a un esem-
pio di forza combattiva che 
rida la speranza e una fidu-
cia morale a chi in puesti 
ultimi tempi si e sentito 
smarrito, a chi non sa tro-
vare punti di riferimento ». 

Questo intellettuale (ma 
anche energico combattente 
politico, che fu presidente 
del Comitato di liberazione 
nazionale del Piemonte e 
dal 1968 fra i piu attivi par-
lamentaari in Senato) si au-
todefinisce un < borghese 
aperto» e con umilta ag-
giunge: « Non oserei giudi-
carmi qualcosa di piu ». Ep-
pure da anni Pabbiamo vi-
sto in ogni occasione di lot-
ta a fianco della classe ope
raia, in prima fila contro la 
legge truffa del 1953 e a 
Genova, contro Tambroni, 
nel I960. 

«La mia origine, la mia 
educazione politica e stata 
gobettiana. Ero amico di 
Piero Gobetti e sono parti
to da lui, dal punto piu a-
vanzato cui riusci ad arri-
vare una coscienza liberate. 
Tutto il resto del liberate-
simo o non e piu nulla o e 
diventato cultura e costume 
di tutti, quindi di nessuno 
in particolare. Ma il punto 
piu avanzato, quello che 
frutto maggiormente negli 
spiriti piu aperti, quello che 
e vivo e ha valore ancora 
oggi, fu una conquista qua
si solitaria di Gobetti, un 
"liberale" di specie unica. 
Egli giunse alia certezza che 
solo sul movimento operaio, 
"la piu grande forza del 
mondo moderno", si pud 
operare per la costruzione di 
una nuova civilta. Vissuto 
nel pieno trionfo della vio-
lenza fascista, quel giovane 
meraviglioso fu l'antifasci-
sta piu intransigente: era 
fatto per intendersi con 
Gramsci. 
• « Era fatto per irridere a 

quegli antifascist! moderati 
che diceva lavorano "nel 
calderone piccolo-borghese". 
Capi e fu capito dai comuni-
sti, e anche da qualche re-
pubblicano, ai quali insegno 
che era l'ora di Marx, e da 
alcuni cattolici non collabo-
razionisti ai quali predico 
che bisognava fare i conti 
con la lotta di classe. 

c Io sono partito di li; ero 
"liberale" di quella misura. 
E non riesco a capire che 
l i possa essere gobetliani 
approdando a 1 trove che alia 
classe operaia, magari al 
partito tipico della classe 
borghese, al partito dei 
" padroni " >. (Chiara allu-
sione alia recente candida-
tura per il PLI dell'ex se-
gretario della NATO, Manlio 
Brosio, che in una intervi-
•ta a La Stampa di Torino 
si e presentato come ex 
gobettiano). 

Antonicelli si considera 
•ncora un " gobettiano"? 
• Per quella ispirazione, si. 
Ma sarebbe ridicolo che do* 
po tanto tempo io fossi ri-
masto solo a quel punto. Per 
dirla in due parole, io pen-
so che sia il movimento ope
raio ad operare su noi, e 
non viceversa, con la sua 
grande capacita di fondare 
una nuova civilta. E poi og
gi la classe operaia e, si, 
gempre l'avanguardia rivo-
luzionaria, ma non e tutto: 
oggi si sono mossi anche i 
contadini con lotte grandio
se, si sono mossi gli studen-
ti, si va ricostruendo una 
unita di classe, alia quale la 
borghesia non riesce a con-
trapporre altro che conser-
vazione e reazione. Vedi il 
programma della cosiddetta 
destra nazionale. La borghe
sia ha espresso in altri tem
pi molti valori morali e cul-
turali, ma gran parte di 
quei valori ha fatto cattiva 
prova. La classe che le suc-
cedera al potere, perche ne 
ka tutti i diritti storici, non 
4 « T « tanto preoccuparsi di 

salvare quei valori quanto 
di sostituirli con i suoi pro-
pri ». 

Che cosa pensa di Anto
nicelli la borghesia che lo 
vede ancora oggi candidato 
delle sinistre? « Mi ha gia 
visto nel '68. Continuera a 
ripetere che sono cambiato. 
Ma io ricordo cio che diceva 
Antonio Labriola, maestro 
di Croce. Era un radicate e 
divento socialista. E si giu-
stiflco dicendo che "il pen-
sare diversamente a lungo 
scadere di anni, non e con-
traddirsi ma svolgersi" ». 

E veniamo alia battaglia 
elettorale. «Non si tratta 
semplicemente di andare ad 
occupare un posto alia Ca
mera o al Senato. II, parla-
mento si rinnova se si rin-
nova il paese. II Parlamen-
to e una sintesi delle volon-
ta politiche senza la quale, 
nel sistema in cui tuttora 
viviamo, non ci riuscirebbe 
di esprimere tutta la realta 
del paese. In una societa di-
versa il Parlamento avrebbe 
altro significato. C'e chi di
ce che bisogna rifiutare gli 
strumenti della borghesia, 
le sue istituzioni. Io penso 
che, se ci sono, debbo intan-
to preoccuparmi di adope-
rarli nel senso voluto da me, 
indirizzarli al fine cui credo 
io ». 

II fine che ispira Antoni
celli e quello deH'antifasci
smo. < Ma si tratta di far 
capire che il neo-fascismo 
non e solo quello del MSI, 
non e solo il contenuto di 
un particolare raggruppa-
mento e delle sue adiacen-
ze. II pericolo dell'infezione 
fascista e nella collusione 
del potere economico con 
quello politico attraverso, lo 
chiamero cosl, il "plagio" 
delle istituzioni. Nulla di 
preciso ancora, ma il sen
so di una infezione che si 
diffonde. La responsabilita 
maggiore e senza dubbio 
della DC che ha preteso di 
guidare per quasi 25 anni 
l'ltalia ma non l'ha guidata 
neU'antifascismo. Non e an
cora il fascismo, ripeto: e 
una brusca sterzata a destra 
che pud avere per risultato 
una soluzione fascistica o 
quasi. La fermeremo >. 

Forze politiche, sociali e idee motrici di un importante processo unitario 

Siria: il Fronte nazionale 
Ne fanno parte i cinque partili principali: il Baas, I'Unione socialista, i ccmunisti, i socialisli unlonisfi e il Movimento socialista 

arabo - Operai, contadini, soldati, artigiani, piccoli imprenditori e intellettuali rivoluzionari alia base della nuova organizzazione 

Diego Novel l ! SIRIA — Un villaggio della provincia di Salamia 

A Roma un prezioso anticipo della grande rassegna fiorentina 

I taccuini di Moore 
Una ricca miniera dell'immaginazione plastica contexnporanea e uno stru-
mento critico fondamentale per capire idee e metodo dell'artista inglese 

E' in Italia lo scultore Hen
ry Moore, con i pittori Su
therland e Bacon il piu gran
de e tipico artista inglese mo
derno, per seguire da vicino 
l'aUestimento della grande mo-
stra omaggio che Firenze pre-
para al Forte di Belvedere. 

Un piccolo, prezioso antici
po di questa attesa rassegna 
di mezzo secolo di scultura 
e dalo. a Roma, dalla galle-
ria cLo spazio> (viale Ros
sini 68, presso piazza Unghe-
ria) che presenta una quaran-
tina di disegni eseguiti dal 
1928 al 1971. Per l'occasione 
viene presentato anche il vo
lume c Taccuini inediti di 
Henry Moore > di Ezio Gri-
baudo e David Mitchinson 
(Edizioni d'arte Fratelli Poz-
zo. Torino. L. 8.000) che e una 
ricca miniera dell'immagina
zione plastica contemporanea 
e uno strumento critico fon
damentale per meglio capire 
idee e metodo dello scultore 
nonche la fitta tessitura tra 
studio della natura e rivisita-
zione di antiche civilta pla-
stiche. 

Alia data del 1928. Moore 
aveva gia fittamente disegna-
to ben cinque taccuini anno-
tando le scoperte al British 
Museum e quelle dei viaggi 
in Europa. gli studi sulle for
me naturali. vegetali e anima-
li, e sulle grandi forme che 
sono il risultato di lunghi 
conflitti o armonie delle for
ze delta natura. La scoperta 
dell'arte italiana del Quattro
cento fu decisiva quando ar-
rivd a Mantegna e alia Cap-
pella Brancacci di Masaccio: 
non ci si meravigli che sia 
stata la pittura ad attivare 
Timmaginazione creatrice e 
costruttiva di Moore, ma il 
modo certo e perentorio se-
condo cui le figure di Mante
gna e Masaccio occupano lo 
spazio terrestre e anche quel 
lo che da un punto di vista 
contemporaneo Moore ha sem-
pre cercato e ancora cerca 
sempre rinnovando resperien-

H«nry Moor* — c ld«« per una scultura > • I M t (particolare) 

za. In Masaccio, credo, sen-
ti vivente cid che aveva gia 
trovato nella scultura monu-
mentale egiziana e in quella 
messicana ma come distante 
e quasi irraggiungibile nella 
conservazione del museo. 

Nei disegni di questa mo 
stra trovnamo un po' tutti gli 
aspetti della ricerca di Moore. 
i momenti analitici e cosi le 
grandi sintesi costruttive. Lo 
sguardo di Moore pud fissar-
si su una scultura messica-
na oppure su una forma or-

gamca senza rottura dell'uni-
ta della ricerca: cid & dovuto 
a un metooo analitico-sinteti-
co che fissa l'esperienza sia 
della storia sia della natura 
in forme v scolpite organiche 
che nella' scultura ripropon-
gono la naturalezza, in forme 
che si ergono modellate da 
piu energie e cosi come si 
presentano subito le fanno 
evidenti. naturali o storiche 
che siano. 

H disegno di Moore per 
quanto analitico si* ha aem-

pre un carattere di progetto. 
pud essere piu c illustrativo » 
come nei disegni di miniera 
o in quelli di guerra con gli 
uomini andati a vivere nei 
budelli della metropolitana di 
Londra, o piu castratto> co
me nei disegni di quelle fi
gure umane che a forza di te-
nere la superficie terrestre, a 
forza di resistere, diventano 
levigate, rotte, sforacchiate 
come grandi rocce o grandi 
ossa. 

Dopo il 1950. il maestro in 
glese ha disegnato forse meno 
che negli anni precedent!: pre-
ferisce fare modellini e segui
re lo sviluppo nello spazio 
della sua scultura in tre di
mension!. col pensiero non so
lo della forma quanto del
lo spazio che essa attiva in 
torno a se. 

Alcuni dei disegni piu bel 
li variano i motivi delle « Re
clining Figures >. delle « Fami-
glie>, delle teste-elmi e delle 
teste-maschere. Va osservato 
che Moore non sembra mai 
soddisfatto della forma cavata 
dal foglio col solo segno: ac-
cenna spesso materia e luce 
dello spazio attorno. 

Moore non fa differenza 
quando disegna e quando 
scolpisce o forma tra cid che 
sara di destinazione pubblica 
e cid che restera privato: pre-
vale sempre un'idea di statua-
ria di significati non privati. 

Un altro carattere di que
sta statuaria, anche quando 
e soltanto progetto, h che o 
prevede o sollecita una rela-
zione con gli spazi aperti na
turali o con quelli urbani: ma 
uno studio della relazione, ora 
armonica ora polemica con la 
architettura organic* e razio-
nale e ancora da fare, cosi 
come e da rivalutare la qua
nta umanistica del disegno e 
delle forme plasmate di Moo
re nei confront! del design e 
degli oggetti tecnologko-indu-
striali pure visti e capiti. 

Dario Micacchi 

Dal nostro inviato 
DAMASCX), marzo. 

Un Fronte nazionale pro-
gressista e stato creato In Si
ria. Lo presiede il presidente 
della Repubbllca, generale As
sad. Ne fanno parte i cinque 
paititi principali del paese, 
gli stessl gia presenti nel go-
vemo: Partito Baas arabo so
cialista, Unione socialista ara-
ba. Partito comunista, Orga
nizzazione dei soclalisti unio
nist1:. Movimento del soclalisti 
arabi. 

Nel suo discorso dell'8 mar
zo :l presidente Assad na sot-
tollneato con calore Timpor-
tanza dell'avvenimento. Non e 
difficile condividere tale giu-
dlzlo. Basta conoscere anche 
solo un po' le travagllate vl-
cende politiche del paesi ara-
bt (Siria inclusa). le aspre 
lotte interne. I conflitti spesso 
sanguinosl, sempre drammatl-
ci, che ne hanno laoerato e 
talvolta gravemente indeboll-
to le forze progTessiste, per 
comprendere che il Fronte si-
riano e una novita dl gran
de interesse e un esempio la 
cui benefica influenza (come 
del resto espllcitamente si 
augurano 1 suoi promotorl) 
sembra destinata a prolettarsl 
molto al di la dei conflni si-
riani, su un piano pan-arabo. 

La firma del Patto del Fon-
te ha coronato anni di discus-
sioni. polemiche. sforzi unlta-
rl, spesso ostacolatl o Interrot-
tl da brusche crisi. Nel 1956-
'57 la Siria aveva gia fatto 
l'esperienza di un Fronte na
zionale. formato in parlamen
to dai rappresentanti del PC, 
del Baas, di settori anticolo-
nialistl della borghesia e da 
personalita indipendenti (com-
prp.si alcuni grandi proprietari 
terrierl). Si trattava tuttavia 
di un'alleanza quasi esclusi-
vamente di vertice. e limitata 
nei suoi pur important! obiet-
tivi (in pratica. era nata per 
difendere il paese contro i 
complotti e gli attacchi dello 
Imperialismo). Poi ci fu l'u-
nione con l'Egitto, che portd 
tutti 1 partiti alio scloglimento 
o alia clandestinita, L'unione 
ebbe risultati contraddittori e 
comunque finl presto e male, 
si ruppe «a destra», e ria-
prl una complicata dialettica 
fra le varie forze politiche e 
sociali.- attraverso colpi di Sta
to/; intrighj eobrevi -tea san-
guinose guerre-civili (che han-

"no Indotto* alcuni ossefvatori a 
definire sbrigativamente la Si
ria 9 il paese piu instabile del 
mondo». > 

In realta la definizione e 
ingiusta. Ingenerosa. e vizia-
ta da pregiudizi colonialist!. 
Giustamente i siriani la re-
spingono. Dove i critic! stra-
nieri vedono solo convulsion!. 
impotenza e disordine. gli in
tellettuali di questo paese a di 
visionari. profeti. divinita. leo-
ni, aspirant! dittatori, adorato-
ri di dio. del fuoco e del dia-
volo» (la descrizione amara 
e auto-ironica e attribuita al-
l'ex presidente Sciukri El 
Kuatli) cercano invece di sco-
pnre e mettere in luce un 
processo rivoluzlonarlo com-
pl'.catc e contraddittorio. ma 
valido. - , . 
-' v Molti dei sette piu im
portant! colpi di Stato che la 
Siria ha conosciuto dall'acces-
so airindipendenza nel 1946, 
per non citare almeno quindlci 
fa!!it« tentativi mihtarl di ro-
vesciare i govern! — scrive 
Safuh Al Akhrass nel suo libro 
Revolutionary Change, and 
Modernization in the Arab 
World: a case from Syria — 
non erano pure e sempllci lot
te fra gruppi di ufficiali divisl 
da rivalita personal!. In fin 
del conti. ess! riflettevano tra-
sformazioni culturall. come 
pure battaglie ideologiche fra 
forze sociali. economiche e po
litiche H conflitto. particolar 
mente fra il 1946 e 11 1954, fu 
tra le forze tradizional! (rea-
zlonarie, N.d.R.) e quelle mo-
deme (progressiste e soclall-
ste. NJl.R.f sulla questione 
de'la modemizzazione della Si
ria.- Fra il 1954 e II 1963 to 
elemento fondamentale non 
era rapparente lotta fra for
ze tradizionali e modeme. ma 
piuttosto la lotta fra le stes-
se forze moderne sul proble
ma di come organizzare il set-
tore moderno. Dopo 11 '63. la 
piu importante sfida che han
no dovuto affrontare I sociali
st!.. e stata. e continuera ad 
essere per un certo periodo: 
come accelerare il processo di 
modemizzazione? ». 

La Siria — insiste Al Akh
rass -s- si e trasformata «da 
un paese agrario - feudale in 
ana societa piu moderna, che 
ha imboccato la strada del so-
cialismos. E. in polemica con 
altri storici. soclologi ed eco
nomist!, aggiunge: la trasfor-
ma?ione «non e stata ne gra-
duale ne continua. II muta-
mentc sociale in Siria e sta
to brusco e rapido. ed ha rap-
presentato una rottura di va-
ste dimension! con il passa-
to». 

Anche un intellettuale in-
quieto. e per temperamento 
scettico e perfino pessimlsta 
come Rizkallah Hilan. autore 
di un libro considerato assal 
importante (Culture et devi-
loppement en Syrie et dans 
les pays retardis) non ha dif-
ficoltft a riconoscere. ed anzl 
a sottolineare con forza, che le 
vlcende slriane di quesfultl-
mo quarto di secolo sono il ri-
r.esso d! una lotta fra reazio
ne e rlvoluzione, conclusas) 
con la « vittoria definitiva del
la nuova cultura, le cui idee 
metric!. Indissolubilmente le
gate. sono ormal: unita ara-
ba. rlvoluzione socialista, 
scientifica e culturale. e svi
luppo economico*. 

D* anni le forze piu avan 
sate del paese vedevano nel
la creazione dl un'organizza-
slone uniUria dl tutte le for

ze progressiste sirlane un lo-
gico sbocco del processo rivo-
luzionario, e al tempo stesso 
una indispensabile premessa 
per ulterior! pass! avantl, piu 
rapid: e sicuri. Nel suo rap-
porto al III Congresso del PCS 
(giugno 1969), che per am-
piezza (113 pagine) e per la 
importanza dei temi trattatl 
ha il valore di un saggio, il 
compagno Khaled Bagdash af-
frontava l'argomento scriven-
do: «Fronte nazionale: cioe 
sempre rivolto contro l'lmpe-
rialismo e 11 suo alleato. 11 feu-
dalesimo, perche in questo 
campc gli obiettlv! non sono 
stati realizzati fino in fondo; 
e progressista: cioe rivolto 
contro 11 grande capitate e im-
pegnato a preparare le neces-
sarie premesse per 11 passag-
gio alia tappa socialista». 

Bagdash respingeva 1 «ten
tativi fatti da alcuni ambien-
tl» dopo l'aggressione israe-

liana che rilanciavano l'ldea dl 
un ambiguo e insidloso Fron
te nazionale comprendente tut
te le classl e tutte le forze 
politiche con 11 pretesto che 
«le bombe israeliane non di-
stinguono fra una persona dl 
destra e una persona dl sini
stra, fra un reazionarlo e un 
progressista»; ribadiva che 
bisognava batters! per la crea
zione di un Fronte nazionale 
progressista basato, dal punto 
di vista sociale, sulla classe 
operaia, sui contadini e su tut
ti 1 lavoratori, e dal punto di 
vista politico su «tutti I parti
ti e le forze progressiste che si 
sono storicamente format! in 
Siria e che sostengono le tra-
sformazlonl progressiste nel-
l'agricoltura, l'industrla e 11 
commercio»; ma aggiungeva 
che 11 Fronte progressista 
«pu6 attirare ed unlre anche 
altre forze sociali, come certi 
strati della piccola borghesia ». 

I momenti difficili 
I! periodo nel quale il rap-

porto di Bagdash e stato te-
nuto e pubblicato (la cosa 
merits una sottolineatura) era 
uno dei piu paradossali della 
storia slrlana. Una forma di 
cauta cooperazione fra Baas 
e comunlstl era gi& In atto. e 
si esprimeva fra l'altro attra
verso la presenza dl un mi-
nistro comunista al governo. 
Tuttavia « durante il • primo 
anno della cooperazione, piu 
di 150 comunlstl erano stati 
arrestati. e molti dl essl sot-
topostl ad ogni genere di tor
ture » (rapporto Bagdash). Al-
l'epoca, gli arresti erano at-
tribuiti alia l nefasta influen
za degll element! dl destra 
del Baas. Sta di-fatto. perd. 
cho al potere erano gia gli 
element! di sinistra (anzi. co
me poi e risultato dall'evol-
versl degll eventi. dl « ultra-sl-
nistran, con una forte colori-
tura estremistica sia sul pia
no Interno, sia su quello in-
ternazionale e milltare). La 
splegazione delle reslstenze ad 
approfondire e rafforzare la 
collaborazlone Baas-PCS. co

me pure delle persecuzlonl. 
andrebbe quindi forse ricer-
rata in motivi piu complessi 
« sottill (fra cui, ritenlamo, 
'.a K gelosia» e la « rivalita» 
tip'.che dl certe personalita 
piccolo - borghesi rivoluzlona-
rie nei confront! del comunl
stl). Ora si dice, inoltre, che 
11 gruppo Atassi - Zuayen-Ge-
did-Makhos rovesciato dall'at-
tuale presidente Assad nel no-
vembre 1970. possedesse poli-

zie private e personal!, con 
le quali esegulva arresti arbi-
trari. che in pratica erano dei 
**>ri sequestrl. 

II paradosso, comunque, 
permane. arricchlto da un ul-
t«»riore elemento: solo dopo 11 
rovesciamento della cosiddet
ta «estrema sinistra» del 
Baas e l'accesso al potere dl 
an * moderato» (che anzi in-
Pumerevol! commentatori han
no definite a suo tempo « di 
destra») la cooperazione fra 
baaslsti. comunlstl ed altre 
forze rivoluzionarie si e allar-
gata. precisata e concretata 
fino alia formazlone del Fron
ts nazionale progressista. 

Una funzione da «pioniere» 
H documento con cui il 

Fronte 6 ufficialmente nato 
consta di undici pagine, ed e 
dtviso In un preambolo, in un 
capitolo sui compiti dell'orga-
nizzazione e in uno statuto. I 
punt: essenziali ci sembrano 
t seguenti. Le forze sociali su 
cui ii Fronte si basa sono so
lo quelle popolari: «operai, 
contadini, soldati, artigiani. 
piccol: imprenditori e intellet
tuali rivoluzionari». Per quan
to riguarda 11 problema pace-
guerra, la formulazione e cau
ta e aperta. cioe conforme al
ia nuova linea adottata sem
pre piu espllcitamente dal 
nuovo governo siriano: «La 
liberazione del territorio ara
bo occupato dopo il 5 giugno 
196'' e l'obiettivQ della presen-
te tappa della lotta della no
stra nazione (per nazlone 1 
siriani intendono tutti i popo-
11 arabi. considerando la Si
ria solo una regions del mon
do arabo, N.dJL). Esso ha 
la priorita su tutti gli' altri 
obiettivi. Su questa base deb-
bono essere elaborati I nostri 
piani economici, sociali. cul
tural!, politici e militari. per 
mobilitare tutte le forze e po-
tenzialita umane e material!, 
organizzare l'unione naziona
le delle masse popolari e con-
solldare il fronte intemo e la 
sua reslstenza ». 

Nel fronte II Baas occupa 
(come del resto nel governo) 
un posto predominante. a La 
direzione centrale del Fronte e 
formata da un presidente (che 
e Assad) e da 17 membri, di 
cui nove rappresentano il 
Baas e otto gli altri partiti. 
in ragione di due per ogni 
partito ». 

Al Baas e riconosciuto espll
citamente un ruolo dl «gui-
da principalen che «sl con-
cretizza nella • sua presenza 
maggioritaria In tutte le isti
tuzioni del Fronte»; e cid 
a in ragione del suo grande 
ruolo storico» nella rivoluzio-
ne araba. «delle sue resDon-
sabilita • nella direzione dello 
Stato e della societa dalla rl
voluzione dell'8 marzo 1963 in 
poi ». e inf ine «delle realiz-
zazioni (da esso) compiute nel 
campi politico, sociale ed eco
nomico ». In. particolare. al 
Baas e stato riservato il dirit-
to di monopolizzare il reclu-
tamento politico. 1'organizza-
zione, la propaganda nelle fi
le delle forze armate e delle 
masse studentesche per aeli-
minare ogni conflitto o riva
lita ». Gli altri partiti si sono 
impegnati a sospendere ogni 
attivita nei due settori. -

Inline va sottolineato che 11 
Fronte si considera solo «un 
primo passo sulla via della 
unificazione di tutte le corren-
ti della rivoluzione araba». 
Nella conclusione, il documen
to rivendica alia Siria la fun
zione di « pioniere » nella vi
ta politica araba, dl o esem
pio» e di a stimolante», ed 
esorta tutte le forze arabe 
progressiste a <c raccogllersi In 
un fronte unito contro le for
ze deirarretratezza. della divi
sions. del colonlalismo, per 
creare un movimento arabo 
unificato che guldera le ener
gie delle masse arabe n verso 
l*unita, la liberta e il socia-
lismo. 

Arminio Savioli 
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II progetto 

del "campus 

scolastico 

di Pesaro 
Presentato dagli amml-

nistratori di sinistra 

/ / 

disegno eseguito dalla regina Vittoria cTlnghilterra 
nel Diario pubblicato per la prima votta in Appendice 
al volume pp. 392; ril. in tela, lire 3500 

PESARO, marzo. <. 
II dibattito sulla scuola in-

veste anche le strutture edili-
zie, da rinnovare quanto i con-
tenuti e da adeguare alle nuo-
ve esigenze delle famiglie e 
dei ragazzi. Ne e un esempio 
il confronto pubblico che si e 
avuto a Fesaro tra i progetti-
sti di un complesso scolastico 
e la popolazione: c'e stata una 
assemblea nel quartiere San 
Martino e c'e stato un dibatti
to in comune 

Gli amministratori comuni-
sti e socialisti della citta e 
della provincia si propongono 
cosi di intervenire, sollecitan-
do la partecipazione democra-
tica e creando un effettivo 
scambio di idee, per delinea-
re la scuola nuova anche nel-
l'edilizia. «Le strutture non 
sono neutrali — ha affermato 
a questo proposito l'assessore 
alia pubblica istruzione della 
Provincia — tanto e vero che 
attualmente l'edificio scolasti
co e concepito come un'isola 
nel quartiere. un « corpo se-
parato», con barriere che lo 
dividono dagli abitanti e che 
si frappongono tra gli stesii 
gruppi di studenti e di inse-
gnanti. Con il progetto che 
presentiamo, dello architet-
to Carlo Aymonino e di altri 
architetti, proponiamo una 
collocazione urbanistica ed 
una struttura •. architettonica 
« aperte », con ampi spazi di 
uso • collettivo. E' un proget
to che ci aiuta a fare un di
scorso sulla scuola profonda-
mente diverso da quello soste-
nuto fino ad oggi dalla classe 
dirigente. II nostro discorso e 
diverso anche perche offria-
mo una possibilita concreta 
d'intervento ai cittadini e ai 
lavoratori, che noi chiamiamo 
a collaborare >. 

Comune e Provincia di Pe
saro si sono accordati per un 
programma di edilizia scola-
stica concepito su questa li
nea, superando cosi almeno in 
parte gli ostacoli burocratici. 
L'accordo e stato raggiunto 
anche con i rappresentanti del 
Provveditorato alle opere pub-
bliche del genio civile e con 
lo stesso Provveditorato agli 
studi. II progetto (di cui e sta
to presentato in questa occa
sione. il plastico. insieme a 
una serie di diapositive dei 
particolari) prevede: un isti-
tuto professionale, un liceo 
scientifico. un istituto com-
merciale". un liceo classico. 
Una specie di campus, e sta
to detto in modo improprio. 
ma efficace per dare un'idea 
del nuovo complesso scolasti
co che tiene anche conto del-
1'auspicata riforma dell'istru-
zione superiore. 

Come sara costruito questo 
campus? Le attrezzature in
terne, non di uso continuo co
me I'aula magna, la bibliote-
ca, il «museo dell'uomo *. 
fanno corpo a se e diventa
no una parte importante del 
centro civico, visto come pun
to d'incontro e di scambio tra 
vita civile e vita scolastica. 
Gli edifici degli istituti non su-
perano i 15 metri, con un 
complessivo numero di 122 
aule che a opera ultimata con-
sentiranno di ospitare 3.500 
studenti. Oltre alle palestre 
interne, sorgeranno all'ester-
no un campo di atletica, due 
piscine, parco. negozi. tutte 
attrezzature di uso collettivo, 
cioe per studenti e per cittadi
ni, e tutte collegate con vie 
pedonali. 

Per ora sono cominciati i 
lavori per 1'istituto professio
nale (costo mezzo miliardo): 
a giugno verra messo in can-
tiere il liceo scientifico (co
sto un miliardo, per tre quar-
ti gia rtperito). 

II compagno Giorgio Torna-
ti. assessore t i lavori pubbli-
ci del Comune. ha sottolinea
to che la proposta del cam
pus va inquadrata nell'ambi-
to del piano regoiatore inter-
comunale. II comune di Pesa
ro infatti. pur nei limiti im
post] dalla realta in cui ope
ra. « mediante il programma 
quinquennale e il piano inter-
comunale ha presentato una 
proposta di sviluppo economi
co e di assetto territoriale 
che si propone di dare una 
risposta positiva ai molteplici 
problemi della comunita lo
cale. II campus scolastico rap-
presenta un aspetto di que
sto programma, che dispie-
gandosi verso il settore pro-
duttivo. dei servizi sociali. si 
configura come una proposia 
organica per una gestione so
ciale della vita della nostra 
collettivita >. 

II nuovo complesso scolasti
co, nato dall'esigenza di ren-
dere unitari gli interventi in 
questo campo di Comune e 
Provincia, va dunque visto in 
relazione all'assetto futuro 
della citta e in particolare 
della zona sud di espansione. 
di cui e la principale attrez-
zatura pubblica. Avra il com-
pito di alleggerire la pressio-
ne sul centro storico e di ser-
vire i comuni vicini. diven-
tando un polo d'attrazione an
che per attivita sociali. poli 
tiche. culturali e. indicando 
un uso diverso del tempo li-
bero. sara un punto reale di 
incontro tra scuola e societa. 
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