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La preparazione degli insegnanti 

Lotta e 
sperimentazione 

Occorre superare la scissions tra momento «politico» e momento «di-
dattico» che rischia di aggravare e disgregare il lavoro dei docenti 

Dopo i cotitributi di Aldo 
Zanardo (16 giugno 1973) 
e Roberto Finzi (4 luglio 
1973) sui conlenuti della ri-
forma della scuola e sulla 
funzione degli insegnanti, 
riceviamo e pubblichiamo 
questo articolo di Giovan-
na De Sabbata. 

In qucsti ultinii anni, il 
problema della qualificazio-
no degli insegnanti e pas-
sato dai dibattiti fra gli 
* esperti» ministcriali e u-
niversitari alio assemblee 
di fabbrica, di zona, di quar-
tiere; e cioe divcntato uno 
dei problemi che le classi 
lavoratrici devono affronta-
re per ottenere una scuola 
in cui venga superata la dis-
sociazione fra studio e la
voro, fra il momento della 
formazione professionale ed 
il suo uso sociale, fra la cul-

tura cosiddetta disinteressata 
ed i problemi piu vivi della 
nostra societa e del nostro 
tempo. 

La battaglia per la rifor-
ma della scuola deve esse-
re condotta non solo in Par-
lamento, ma anche in tutto 
il Paese e soprattutto nella 
scuola ed essere momento 
di « costruzione » di un in-
segnante di tipo nuovo se si 
vuole «una riforma che 
non si riduca ad una ristrut-
turazione interna della scuo
la, che incida a fondo sul-
l'essere di tutta la societa, 
che sia momento di quel 
salto qualitativo che biso-
gna provocare nello svilup-
po civile e democratico del 
nostro Paese » (Zanardo). 

Non basta conquistare un 
accordo avanzato ed impor-
tante, occorre anche che gli 
insegnanti lo gestiscano se 
si vuole un rinnovamento 
radicale dello strutture, dei 
contenuti, dei metodi e del
la gestione della scuola. 

II tempo remunerato di 
studio, conquistato dai me-
talmeccanici e dai tessili, 
non e solo un'occasione po-
litica di analisi della scuola 
dai punto di vista operaio 
ed una concreta possibility 
d'intervenire al suo interno, 
ma e anche un attacco alia 
organizzazione capitalistica 
del lavoro che parte dai 
controllo sulla formazione 
professionale. Questa con-
quista « grande e dirompen-
te » per divenire realta ha 
bisogno della conquista idea-
le o politica — cioe della 
qualificazione — di tutti gli 
insegnanti e non solo di 
quelli aderenti ai sindacati 
confederali. 

Un ruolo 
nuovo 

I compagni Zanardo e 
Finzi hanno affrontato que
sto problema, cioe il pro
blema della qualificazione 
degli insegnanti, ponendo 
l'accento sul c momento cul
t u r a l » da delegare alia 
Universita. Vale la pena ag-
giungere: 1) La qualificazio
ne degli insegnanti non si 
pud esaurire nella Universi
ta, ma deve continuare nel 
posto di lavoro, cioe a scuo
la, di fronte ai problemi che 
giornalmente si pongono. 2) 
La qualificazione degli inse
gnanti non puo ignorare cio 
che e accaduto in questi ul-
timi anni, cioe non pud igno
rare le lotte e le conquiste 
dei sindacati confederali del
la scuola, l'importante ac
cordo raggiunto e, soprattut
to, le numerose espcrienze 
per una scuola diversa che, 
atitorizzate o non autorizza-
te dai ministero della P. I., 
si conducono nel nostro 
Paese. 

In questi ultimi anni mol-
te cose sono successe anche 
per gli insegnanti: essi non 
si presentano piu come < un 
omogeneo strumento della 
trasmissione di conoscenze 
parcellizzate in cui si riflet-
te immediatamente la natu-
ra separata delle scienze 
borghcsi ». Moltissimi di lo-
ro hanno acquisito la con-
sapevolezza della contraddit-
torieta del loro stato, della 
crisi della scuola e molti 
hanno 1'esigenza di gestire 
qucsla contraddizione in 
una prospettiva omogenea 
allc lotte che la classe ope-
raia conduce. 

Nello stesso modo si e pas-
sati da una situazione in cui 
i sindacati autonomi si pre-
scntavano come articolazio-
ne concreta, anche se corpo-
rativa, degli insegnanti in 
contrapposizione a piccoli 
gruppi d'inscgnanti Ira cui 
anche quelli aderenti ai sin
dacati confederali, ad un'al-
tra siluazione in cui il sin 
dacalismo aulonomo ha per-
so il suo rcspiro di massa 
cd appart come residuo, non 
wolto consistente, di un'e-
sperien7a politica c sindaca-
le conchiusa. 

Certo vi sono ancora mol-
H insegnanti che considcra-

no la contestazione studen-
tesca la causa della propria 
dequalificazione sociale e 
non comprendono che la 
progressiva scomparsa dello 
stato di privilegio dell'inse-
gnante e le lotte degli stu-
denti non sono legate come 
l'effetto e la causa, ma sono 
entrambo un prodotto stori-
co di cvoluzioni profonde del 
sistema sociale capitalistico. 

Di qui 1'inevitabile richie-
sta, anche se avanzata con 
diversi gradi di consapevo-
lezza, rivolta al potere poli
tico centrale, affinche tuteli 
con ogni mezzo l'insegnante 
dalle « offese » portate alia 
sua dignita. Di qui anche il 
riemergere delle spinte cor
porative ed il rivolgersi a 
forze conservatrici e reazio-
nario per creare un « bloc-
co d'ordine ». Di qui anche 
la caparbia riproposizione 
di vecchi contenuti cultura-
li, di un nozionismo avvilen-
te, di un sapere parcellizza-
to, della selezione di clas
se. 

Vi sono anche insegnanti, 
non certo una minoranza, 
consapevoli della progressi
va erosione delle proprie li-
berta intellettuali e della 
propria destinazione sociale 
subalterna che, in modi di
versi, hanno affrontato e 
tentato di risolvere i pro
blemi posti dall'attuale crisi 

Alcuni di questi si sono 
rivolti, in modo forse para-
dossale, alia ricerca di una 
soluzione che tenta di rico-
struire un potere collettivo 
della forza intellettuale alio 
interno della scuola per mo-
dificarne le disfunzioni e 
per intraprendere una bat
taglia ideale che riproponga 
la tradizionale autonomia 
del lavoro intellettuale, au
tonomia che lo stesso svilup-
po capitalistico ha negato. 

Si tratta di una soluzione 
che rifiuta di cogliere la 
contraddittorieta delle modi-
ficazioni che sono awenute 
nella scuola, ad esempio la 
esigenza della classe domi-
nante di avere una scuola di 
massa e quella di contenerla 
e vanificarla. Altri non fan-
no che teorizzare il c rifiuto 
della scuola > e percio si 
confrontano con la realta 
degli insegnanti e con l'at-
tuale funzione della scuola 
soltanto per cercare obietti-
vi strumentali. Di conse-
guenza il loro impegno poli
tico si riduce solamente ad 
una battaglia di < evasione » 
dalla scuola, fuori dello spe-
cifico scolastico, e la loro 
adesione alle lotte delle al-
tre categorie e solo un'ade-
sione «ideale » 

Altri, infine, tentano di 
superare queste posizioni im-
produttive che non possono 
costituire un'indicazione po-
sitiva per la definizione del 
« ruolo » che gli insegnanti 
possono e devono svolgere 
nel quadro dello scontro di 
classe oggi in atto nella 
scuola. La loro proposta, par-
tendo dalle condizioni di di-
sagio degli insegnanti, tenta 
di ricostruire il loro ruolo 
e la loro professionals in 
modo di rivalutarne le ca
pacity didattiche e profes
sional!, unendo l'impegno 
professionale con quello po
litico, e di collegare gli in
segnanti al movimento dei 
Iavoratori ed alle lotte 

In altre parole si tratta di 
risolvere il problema degli 
insegnanti assumendo preva-
lentemente il punto di vista 
degli interessi delle classi 
lavoratrici, di unificare le 
forze interne della scuola 
per creare un movimento di 
massa che comhatta Pattua-
le struttura della scuola. ri-
fiuti gli attuali contenuti del
lo studio, combatta la dequa
lificazione. 

Individuarc una corrctta 
direzione lungo la quale 
muoversi non e pero stiff i-
ciente ad assicurare un rap-
porto organico e permanente 
tra le lotte ed il modo di 
fare scuola degli insegnanti 
e le lotte e le prospettive 
del movimento operaio. Vi 
e, ad esempio, da parte de
gli insegnanti, la difficolta, 
certamente una delle piu 
grandi, a non restare chiusi 
corporativamente nella scuo
la e ad attuare un rapporto 
ed un confronto con le forze 
sociali esteme alia scuola 

A proposito di questa dif
ficolta, ad esempio, ci sem-
bra illuminante la situazione 
di molti insegnanti di scuo
la sccondaria suneriore che 
lavorano nei grandi e nci 
piccoli centri. Questi inse
gnanti si sono mossi, insie-
me ai loro studenti, contro 
1'attuale rigida separazione 
delle discipline, realizzando 
alcunc esperienze di scuola 
« diversa ». 

In concreto, questi inse
gnanti hanno tentato di or
ganize re lo studio, superan-
do lo schematismo dell'ora-
rio e la rigida separazione 
delle materie, ponendo al 
« centro » del lavoro collet
tivo i moltcplici rapporti 
degli uomini con l'ambicnte 

sociale e naturale e la loro 
modificazione. 

E' chiaro a tutti che un 
rapporto permanente fra di-
dattica, ricerca ed analisi so
ciale non e attuabile in una 
scuola in cui i presidi, i prov-
veditori, i ministri hanno la 
assoluta discrezionalita: esi-
ste una perfetta omogeneita 
tra autoritarismo e nozioni
smo, rovesciare quest'ultimo 
significa organizzare in mo
do diverso la scuola. Di que
sto sono ben consapevoli an
che le autorita scolastiche. 
Infatti e in atto il tentativo 
di confinare questo lavoro, 
ed anche altri che vanno 
nella stessa direzione, in po-
che olassi alio scopo di co-
struire delle « isole felici » 
(« isole felici » non perche 
vi si pratica un insegnamen-
to non autoritario, ma per
che separate dalle altre clas
si, dai contesto sociale): ten
tativo che da una parte giu-
stifica l'autoritarismo ed il 
mancato insegnamento nelle 
altre classi, e dalPaltra crea 
per l'autorita scolastica la 
possibility di far ricadere la 
crisi della scuola sugli inse
gnanti che non s'imoegnano 
nella sperimentazione. 

Le spinte 
democraticbe 
Schematicamente la situa

zione si puo cosi riassumore: 
si fanno esperienze d: indub-
bio valore, ma queste espe
rienze risentono delFisola-
mento in cui lavorano gli in
segnanti e si esauriscono al-
l'interno della scuola: si fan-
no scioperi, assemblee di 
grande valore politico, ma 
questi non sono in grado di 
intervenire nella modifica
zione dei metodi, dei conte
nuti deirinsegnamento e del-
l'apprendimento: il proble
ma di fondo, all'interno del
la scuola, e quello di supe
rare la scissione fra il mo
mento politico ed il momen
to « sociale », scissione che 
rischia di aggravare e di
sgregare ancora di piu il la
voro degli insegnanti. 

Di qui la necessita che 
queste spinte democratiche, 
antiautoritarie, queste esi-
genze di rinnovamento pre-
senti nel lavoro di moltissi
mi insegnanti siano il punto 
di partenza per una speri
mentazione di massa, aperta 
alia dialettica della vita so
ciale c legata alle istanze di 
emancipazione delle classi 
lavoratrici. Va sottolineato 
che queste esigenze, presen-
ti soprattutto nelle speri-
mentazioni, part on o dalla 
constatazione che se la rea-
lizzazione di un piano di la
voro puo appartenere in 
egual misura agli studenti ed 
agli insegnanti, il momento 
della progettazione e del 
controllo appartiene a tutti, 
cioe agli insegnanti, agli stu
denti, ma soprattutto a chi 
della scuola subisce le piu 
profonde contraddizioni, cioe 
ai Iavoratori ed alle loro or-
ganizzazioni. 

Giovanna De Sabbata 

Alia vigilia del viaggio nella Repubblica popolare cinese 

LA DIPLOMAZIA DI POMPIDOU 
II tentativo di uscire da un isolamento sempre piu accentucto e segnato da profonde contraddizioni - Una politica 
che si e limitata a vivere di rendita sull'eredita di De Gaulle e che ha portato il Paese ad essere alia retroguardia 
nel processo di distensione internazionale - Dall'affermazione di autonomia nei confronti degli Stati Uniti alia ri-
chiesta del mantenimento della loro presenza militare in Europa - La «force de frappe», strumento di tensione 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI, settembre 

Sulle orme spente al Mar
co • Polo e su quelle ancora 
fresche di Nixon II preslden-
te della Repubblica Georges 
Pompidou sar i ospite del go-
verno cinese dall'll al 17 set
tembre, primo capo dl stato 
francese ed europeo a vislta-
re la Cina popolare. Questo-
viaggio, In verita. avrpbbe do-' 
vuto compierlo II qenerale De 
Gaulle se la wenUtra eletto-
rale dell'aprlle del 1969 non" 
l'avease detronizzato. Vero e 
che a Pechlno — lo ha detto 
l'ex primo mlnistro Chaban 
Delmas che vi ha rompluto 
un breve soggiorno due mesl 
fa — non si lesinano gli elo-
gl alia diplomazia francese co-' 
me opera del 'lefunto genera-
le piu che del suo successo-
re. Sicche il devoto Chaban. 
con quella modestia che e pro
pria a tutti i 1,'olllstl, ne ha 
concluso che in Cina isplra 
una certa aria dl «gollismo 
cinese», nel senso rhe Pechl
no come Parlgi teorlzza sul 
« supergrandl» e ne combat-
te le eventuall intesft; Pechl
no come Parigi contmua I pro-
pri esperlmehti nuctearl nella 
atmosfera senza tener conto 
delle proteste internazionall 
e badando soltanto all'autono-
mla della propria difesa; Pe
chlno come Parlgi vedrebbe 
volentierl nascere un nuovo 
blocco europeo, politico e mi
litare, capace dl porsi come 
antagonlsta nel cnnfrontl del-
l'America e soprattutto della 
Unione Sovietica. 

Morto De Gaulle, dunque. e 
Pompidou che Kira accolto 
con tutti gli onorl c\\e i cine-
si pensano dover trilmtare al 
capo di un paese che per pri
mo, e nel momenti piu durl 
della guerra *"redda, riconob-
be la Repubblica popolare ci
nese e la cui diplomazia, og
gi, sembra avere ianti punti 
in comune con quella di Pe-
chino. E Pompidou non man-
chera dl mettere a profitto 
questi onorl perche la Fran-
da, che attraversa un perio-
do di perlcoloso Isolamento 
diplomatico, ha piu che mal 
bisogno dl dimostrare che 
questo isolamento e soltan
to una velenosa Invenzlone dei 
suol amlci europei. 

Parigi concepisce dunque 
questo incontro franco-cinese 
al piu alto Uvello come il 
mezzo per rilanciare la diplo
mazia francese in ricclino e 
non saremo ^erto nol a ne-
gare l'importanza di questo 
viaggio. C'e anzi da augurar-
si ch'esso contribui.sca alia di
stensione e alia misjliore com-
prensione tra earopei e cine-
si. Detto questo, crediamo che 
tanto i dirigenti cinesi quan-
to 1'attuale gruppo al potere 
In Francia, facciano del nome 
del generate De Gaulle un uso 
improprio per non .lire stru-
mentale: 1 priml, forse, per 

una imperfetta co.nosceiiza del-
Tevoluzione o dell'Hvoluzione 
sublta dalla diplomazia fran
cese dopo la scomparsa del 
generate, il secondo perche il 
nome di De -laulle d sempre 
un comodo alibi da presenta-
re ad una opinione pubblica 
sospettosa quando I'Eliseo e 
il Quai d'Orsay decidono un 
passo che non rieatra nelle 
grandi linee della diplomazia 
degolliana. E di pass! in que
sto senso Parigi ne ha fatti 
piu d'uno dalla morte del ge
nerate De Gaulle. E quando 
non ne ha fatti, e oiato il re-
sto del mondo a fame, ad 
andare avanti, meture I di-

Potnpidou nel corso di una conferenza stampa dopo le elezioni presidenziali 

plomaticl pariginl' restavano 
fermi sulla loro grande ma 
inutile eredita, 

Quando De Gaulle, nel 1958, 
prende il potere coi mezzi av-
venturosl che tmti sanno, e 
guidato da quella << certa idea 
della Francia » "he in filigra-
na disegna gia la sua iinea di 
condotta in campo internazio
nale, egli ha una idea fon-
damentale In testa: ridare al
ia Francia un posto di primo 
piano nel mondo. 

La « guerra 
fredda» 

l/Europa che De Gaulle tro-
va tornando al potere e quel
la costruita da De Gasperi, 
da Adenauer e da Schumann 
sotto la direzione americana 
e atlantica, e TEuropa della 
guerra fredda armita fino ai 
denti contro i naesi sociallsti, 
il disegno "hurchiiliano di 
Fulton diventato realta attra-
verso la diplomazia di Dul
les. Cosa pud fare la Francia 
in questa Europa tagliata in 
due dalla acortina di ferro». 
egemonizzata dagli americanl 
nella sua parte c ct-!dentale. 
per elevarsi a ii/ello dei 
« grandi »? Rompere prima di 
tutto con questa struttura 
pseudo europea e auindl con 
la soverchiante ingerenza 
americana. 

L'anti-americanismo dl De 
Gaulle, o quello the e passa-
to per tale, non fu un partito 

preso dl un uomo arrlvato al 
potere contro la potenza ege-
mone. De Gaulle ia molto me-
no anti americano di quanto 
e stato detto al di cua e al 
di Ik dell'Atlantico: ma De 
Gaulle aveva capito subito 
che per ridare una certa au
tonomia alia Francia bisogna-
va llberarla dalla soggezione 
americana e permotterle di di-
scutere con gli Stati Uniti da 
pari a pari. 

La forza nuova, progressl-
sta, di De Gaulle ha questa 
matrice nazionale che scatu-
risce dalla volonta della bor-
ghesia francese dl u scire dal
la situazione post-b-^llica, ca-
ratterizzata dai f.t:to che gli 
americani «hanno vinto per 
tutto l'occidente» e si sono 
autoproclamati rasponsabili 
dei destini deirEuropa, quln-
di della Francia co*ne della 
Germania, dell'Inghilterra co
me dell'Italia. Nell'azione di 
De Gaulle e inutile qu'ndl ri-
cercare una qualsiasi simpa-
tia per il socialismo e per i 
paesi socialisti: uomo di par
te e di classe, De Gaulle in-
terpreta gli imperar.ivi della 
sua classe che in quel mo
mento coincidono con 1'inte-
resse nazionale di uscire, per 
una via o per i'.*!tra, e anche 
giocando la «^arta dpJi'Unione 
Sovietica, dalla sfera di in
fluenza americana. 

Fin dagli inizi. De Gaulle 
vede l'ascensione della Fran
cia attraverso paisaggi obbli-
gati e prove durhsime come 
la decolonizzazione, che ri
schia di rivolgere e rivolgera 

contro di lul una parte im-
portante dell'opinione pubbli
ca francese rimosta legata al 
mito della potenza imperiale, 
e la uforce de frappe» ato-
mica il cui costo esorbitante 
imporra duri sacrificl e dra-
stlche scelte economiche. De
colonizzazione e «force de 
frappe» rientrano nel dise
gno globale concepito dai ge
nerate per perrnettere alia 
Francia la scalata verso i 
vertici del mondo occidenta-
le e contemporanio. Come 
potrebbe infatti la diploma
zia francese avere una credi-
bilita internazionale se la 
Francia continuasse le sue 
dlsastrose guerre coloniali? E 
come potrebbe ia Francia ri-
vendicare una propria auto
nomia politica s?nza prima 
essersi assicurata una auto
nomia difensiva? 

Anche se i .nissili francesi 
a testata atomica interrati nel 
Plateau d'Albion sono virtual-
mente puntati vorso es:.. la lo
ro carica politica ha ben altra 
direzione. E cio i he accade do
po questi primi ya;si verso 
lo sganciamento di-lla Fran
cia dai carro americano lo 
dimostra ampiaavmte. De 
Gaulle da II primo d;spiacere 
all'Europa atlanMca rlcono-
scendo le frontiere deirOder-
Neisse che una Germania an
cora percorsa da fermenti re-
vanscisti si ostina a negare. 
Poi disegna, in uno dei suol 
famosi discorsi. ura nu^va Eu
ropa che si estende «daIl'A-
tlantico agli Ural I >- «* che se-
gna l'atto di morte df.la vec-

chia Europa della ?uerra fred
da. Infine decide 11 gran pas
so ed annuncia che la Fran
cia si ritira dall'-Mleanza a-
tlantica 

A colpi di ariete, ansso da 
una volonta nazionale che non 
conosce ostacoli, Dc Gaulle 
abbatte una iopo l'altra le 
strutture che lunno bloccato 
per circa venti anni ogni pos-
slblle sviluppo di una vera 
coscienza europea. Nel 1964 
riconosce per primo la Cina 
popolare e quando, due anni 
dopo, si reca in visita ufficia-
le in Unione Sovietira. il var-
co che egli -ipre da Parigi 
verso Test socialista raffigura 
gia un'altra Europa, anche se 
restano in piedi tutte le pie-
tre miliari della divisione 
piantate nel corso della guer
ra fredda dai centurioni del-
l'atlantismo. 

Un mondo 
che muta 

Naturalmente questi sforzi 
non otterrebbero il successo 
che in realta ottengono se dal-
l'altra parte, sulla riva orien
tate dell'Europa, non csistes-
se una uguale cd ancor piu 
tenace volonta di dlsfc'.-nEione, 
se in Francia stessa i comu-
nisti e l'opinione riemocrati-
ca non si battessero da anni 
contro l'Europa jimencuia. Ma 
e indubbio che va a De Gaul
le, in Occidente, il merito di 
aver forzato I cardini ragge-

Ricordando il compagno Lampredi: episodi ignorati della lotto al nazifascismo nel Friuli-Venezia Giulia 

Gli anni della Resistenza alia frontiera 
L'azione dei gruppi partigiani di diversa formazione — Le conseguenze della sciagurata politica sciovinistica del fascismo — I rapporti tra com
pagni sloveni, Jugoslavia italiani e la questione nazionale — Un contributo fondamentale nei luoghi dove oggi esistono « i confini piu aperti» 

Aldo Lampredi — vGuido* 
e a Roberto s iuranle 'a Resi
stenza — i itato un uomo 
che ha speso piu di "mquan-
Vanni delta sua e*i*:ema nel
la lotta ptu tmpegnala. nella 
milizia piu coraggiosa nel suo 
parttio e nella ballaa'ia anti-
fascista. Eppure, fvaH del no
stra ambtente, e not*, soprat
tutto. per un tiwenimento al 
quale ha parteapa'o. quello 
dell'arresto e della h^vlazione 
del fuggitivo M'tstolim. Un 
fatto certamente imvortante 
per la storia del noilro Paese. 
ma soltanto un tnjsodio. per 
quanta di rilieto. c*:e non 
esaunsce la tncenda umana, 
traixigliata e 'lfhcile di que
sto nostro compagno. 

Lampredi si . .««»« tiel 1919 
al PSl. fu nel 1921 uno del 
fondaton del PCI. comttatte 
tutte le battaglie antifasciste 
nella sua Firenze tino al 1926. 
quando venne arresUUo e poi 
condannato dai iribHnale spe 
ciale; scontb pnrer.chi anni di 
carcere. appltcandoit 11 neglt 
studi della nunioersita prole 
tana». come la chuimava 
Gramsn; nprese la lotto. 
dopo aver ottenulo la liberta 
per ammstia nel I9.i2; preie 
il suo posio nell'emigrazione 
politica in Francia : poi alia 
scuola leninisla m VRSS. do
ve completo la sua prepara
zione culturale e politico, Egli 
chiese di arruolarsi nelle Bri-
gate internazionali appena ini' 

ziata la guerra i*J Spagna e 
dtvenlb istruttore col grado di 
capitano: dopo la Spagna as-
sunse altissime responsabilita 
di direzione nell'emigrazione 
in Francia; dai 1943 prese 
parte a tutta la lotta di libera-
zione in Italia: n Iriuli. pot 
nel Veneto. infine come vice 
di Luigi Longo, al Comando 
Generate del CVL r. delle Bri-
gate Garibaldi; aopo la libe-
razione diventb mimbro del 
Comitato Centrale ael PCI e 
poi della presidenza della 
Commissione Centrale di Con
trollo del PCI. Pjnsando a 
questo lungo cammino si ha 
allora Video di ona vita inten-
samente vissuta. trascorsa 
nella battaglia, m posti di 
grande responsabilita e sem
pre carattenzzala tis un at-
teggiamento umanisslmo, di 
estrema modestia c d» profon-
do senso di responiabiUth. 

Vogliamo oggi ricordare. a 
poco tempo dalla sua scom
parsa. un momento che rivela 
tutta l'importanza del contri
buto di Lampredi durante la 
Resistenza. 

Egli era stato inviato dai 
centro del PCI m Uilia nel 
1943 e. all'inizio del novembre 
di quell'anno, venne in Friuli 
con compiti di jrrande respon
sabilita politica e militare. 
Era giunto in una situazione 
estremamente completsa e 
difficile. La Germania nazista 
attraverso la nAdriatischc 
Kuestenland* si en annesta 

tutte le province della Re-
gione Friuli-Venezia Giulia, 
col consenso della repubblica 
di Said. D'altra parte VAVNOJ 
il nuovo parlamento rlei popo-
li jugoslavi in lotta, confer-
mando una deliber>izione del-
VAssemblea di Slovenija, ave
va dichiarato I'lnnessione del 
Litorale Adriatico. pur senza 
precisare i confini temlorialt. 

Bisogna tener conto che 
combaltevano in Frsali, du
rante il 1943 e ixti durante 
tutta la lotta -ii Itbcazione, 
formazionl diverse da quelle 
gariboldine: il qmopo Gielle 
di Solan e quello di Cencig 
nel 1913 e accanto alle Divi-
sioni gcribaldine. le division! 
osovane nel 1944 e 1945. Non 
furono certo tacili i rapporti 
tra formazwni diverse. Ne fu 
rono Jacill, anzi a volte estre
mamente difficili, i rapporti 
tra la Resistenza slovena e 
quella italiana. f'i una zona 
tanto tormentaia da questioni 
nazionali e nella wnle si sen 
tivano profondamente le con
seguenze della poliitca sciovi
nistica e criminate del fasci
smo. 

La Federazione friulana del 
PCI fin dai 1942. pA nel 1943 
i dirigenti regionali — Frau-
sin, Gigante, Kolnnc. Gaspe 
rini e altri — uvevano avvia-
to intense ditcus^ani con i 
massimi dirigenti la Resisten
za slovena e iwjtstava. Se 
ne erano occupatt in quel tem
po anche i compagni Longo, 

Secchia, Massola, Curiel, Doz-
za, Pellegrini. FniiLesco Leo 
ne, Pratolongo. Hiclulini. To 
minellL Longo avr.va chiesto 
nel 1943, con un •njssagglo ai 
compagni Dimitrov A TogliatU 
di intervenire col loro autore-
vole parere sulla d'.ificile si
tuazione che nel Fnuli-Vene-
zia Giulia si era oenuta crean-
do: situazione che minacdava 
di aggravarsi a causa delle 
nvendicazioni territoriali im
mediate dei compagni jugo-
slavL La risposta non si era 
fatta attendere: biwjnava ac 
cantonare. nel momento della 
lotta, le nvendicazioni territo
riali che minaccianano la di
visione; essenziale era la co
mune lotta contro il tedesco 
e fascista da varte dei popoli 
jugoslavi e italiano. 

Era un imporlante conin-
buto. Ma la ntuazione rima-
neva difficile J cmfasti. spe
cie nel 1943 e lei 1914 erano 
gravL E se fu inporlante tl 
contributo alia comorensione 
della via da se<r*ire recato 
dai compagno Anion Vralusa 
« Urban », rappresmUmte del 
la Jugoslavia, .-on il wo seneo 
di responsabilita » di misura. 
tuttavia in quei l*mpi non 
mancarono certo t contrasti e 
gli urti profondi tra italiani 
e sloveni. 

JET proprio in questa situa
zione che si rivela la capaci
ty politica, I'internazlonallsmo 
e nello stesso tempo 'l senso 
nazionale del compagno Lam

predi. Occorreva allora senso 
di misura. comprensione delle 
ragiom dei vicmi ]<t;wli fugo 
slam, tenacia nella a-fesa de
gli interessi nazionalt italiani; 
e insieme, capacita di mante-
nere i rapportt e gli inconlri 
al di fuori degli ececssi e in-
comprensioni: l'*'to questo ha 
portato il compagno « Guido » 
tra noi nel 1943 e ml 1944. 

Bisognerebbe ricordare e bi-
sognera certamente farlo. il 
contributo decisivo rhe egli 
dette negli inconlri del no
vembre 1943 a Voisko con il 
comando dell'eserctio di libe-
razione sloveno. Queali incon
lri si conclusero sul momento 
con un nulla di fatto, cosl 
come altri che T,impredl e 
noi avemmo con Vratusa e 
altri dirigenti juaoslavi. Ma 
non c'e nessun duhbio che 
quelle discussioni, pur cosi 
contrastate e liffictli, furono 
la premessa essenziale per la 
stipula degli accordi interna
zionali dell'aprile e del mag-
gio 1944, tra la Resistenza 
italiana e quella *ugoslava. 
Certo i piu importanti stipu
late dalla Resistenza Italiana. 

Ricordando Vnccordo inter
nazionale del miggio 1^44 tra 
la Brigata Garibaldi Friuli e 
il Brtski-Beneski Otired slove
no, il compagno tenoo pote 
giustamente tcrivere che noi 
italiani dovemmo slrappare il 
diritto a creare le nostre for-
mazioni partiglane. Ma una 
volta conquistato questo dlrit-

• to per tutte le zone miste, noi 
1 aottenemmo dai comandi slo-
1 vent che ci fossero Cei coman

di misti paritetici; e/ie si po-
tesse reclutare 7.slle 'ormazio-
ni itaUane il maggior numero 
possibile di italiani; che si 
trasferissero nelle formazionl 
italiane tutti i xtnnazionali in
corporate in quelle Slovene, 
Ottenemmo anche e fu scritto 
negli accordi, che ftsse rico-
nosciuto il principio nazionale 
come criterio di soluzione del
le questioni di confine e che 
ogni questione pendente tra le 
due nazionalita fosse lisolta a 
guerra conclusa ». < Su tutte 
queste questioni — continua 
Longo — lo itesso nostro go-
verno. quello di Bart prima, 
di Salerno e di lioma poi, non 
ottenne mai iagli anqlo ame
ricani qualcosa dt lontana-
mente paragonabUe a quanto 
noi garibaldini ntln.nemmo dai 
comandi e autorita sloveni*. 

E" vero E proprio in mezzo 
alle difficolta di quei tempi, 
pur passando tra comprensi-
bili momenti di scoraggia-
mento e di pessimfsmo. Aldo 
Lampredi e riuscito a dare un 
notevole contributo nU'azione 
di awicinamento dei due po
poli. Un contributo che anco
ra oggi fa sentire i suol post-
tivi effetti. se t viro che nei 
Friuli Venezia GiiUa, come 
tutti sanno, vi sono le fron
tiere piu aperte d'Evropa. 

lati dell'Europa atlantica e dl 
avere dato 11 via ad an pro
cesso che dara poi i suol frut-
tl maggiori negli anni *70. 

Alia morte del generate, sul 
flnlre del 1970, l'Europa del
la Santa Alleanza e delle cro-
ciate anticomuniste e pratlca-
mente la decomposl done. Ma 
la Francia, che rlceve que
sta eredita dl movimento e di 
apertura, ha una baUuta dl 
arresto. E' come se la bor-
ghesia francese. che aveva ao-
stenuto tutte le audacie de-
golliane, avesse improvvisa-
mente paura dl essersi spin-
ta troppo avanti, di essersi 
troppo distaccata dai suol na
tural! alleati di classe, soprat
tutto americani, e r:f:utasse 
di compiere i uassi auccesslvi 
che eslge ormai la situazio
ne creata in Europa da De 
Gaulle. E Pompidou, l'erede, 
animato come De Gaulle da 
grandi ambizloni national!, ma 
privo deH'immaginazione po
litica del suo predecesiore, si 
fa interprete di questo e con 
la sua astuzia contudina tra-
sforma poco a poco una gran
de politica di affermazione 
del valori nazionali in politi
ca dl ristretto nazlonalismo. 
In un Europa :n piono dlsge-
lo, la Francia per>te allora 
l'iniziativa diplomatica che 
passa nelle mani della Germa
nia federate dl Erahdt e per-
fino dell'America di Nixon. 
Non che Pompidou ahbia de-
ciso di rinunciare aU'eredita 
di De Gaulle: ma e«:ii si 11-
mita a vivere ^i rendita sen
za accorgersl che c o che era 
stato audace e periino pro-
gressista nel 1962. divcita con-
servatore in un moulo in ple
na trasformazione. In breve 
la diplomazia francese si tro-
va non piu alia testa, ma alia 
retroguardia del processo di 
distensione che sfocia negli 
accordi tra la Garmania fe
derate e rURSS, tra la Ger
mania Federate e la Polonia, 
fra le due stesse German!©, e 
nel dialogo americano-sovle-
tico. 

Nel momento in rr.i diven-
ta possibile una riduzione •• 
qui libra ta delle forze annate 
in Europa, la Francia pone il 
suo veto giudicando l'equili-
brio raggiunto ancora trop
po precario perche l'Europa 
si possa privare dei la pre
senza dl un solo soldato ame
ricano. Questo e il dJscorso 
che Pompidou fa -a Nixon 
nell'incontro di Reykjavik, un 
discorso che mette in luce 
la profonda contraddizion* in 
cui ormai si dibatte la Fran
cia che, dopo aver voluto es
sere autonoma da jli Stati Uni
ti, ora esige che rAmerica re-
sti in Europa con tuf.o il suo 
peso militare, e al prszzo che 
l'America non minchsrS, di 
chiedere a tutti (;li europei. 

Perfino la «force do frappe», 
in queste condizioni pcrde il 
significato che De Gaulle le 
aveva dato e diventa un puro 
strumento di provocazione e 
di tensione che S'tscita la col-
lera universale senza poter es
sere, nella sua irrisoria dimen-
sione, un vero sou do protetti-
vo per la Francia. 

Ancora la Fransia dl Pom
pidou, sempre piu ch-usa in 
se stessa, nega ogni valore al
ia ricerca sulla limiiazione 
graduate degli armamenti nu-
cleari e afferma, irroalistica-
mente, di volere tutto o nien-
te, o il disarmo generate o 
il mantenimento della situa
zione attuale. Per non parla-
re dell'ultima -..rov.ita del mi-
nistro degli esteri Jobeit che, 
ispirato daH'Eliseo, riiancia la 
Idea aberrante di una nuova 
comunita di -Jifesa europea 
imperniata, owiamente, sulla 
forza nucleare francese: sic
che da un rigido J.locco eu
ropeo di cui lentamente l'Eu
ropa si sta liberando graEle 
anche alia politica di De Gaul
le, si dovrebbe tornare ad un 
altro blocco europeo patroci-
nato dai successori del gene-
rale. 

In quests, assurda diplo
mazia. di ritomo al passato, 
non sorprende la reazione 
ostile della Francia agli ac
cordi siglati a Washington tra 
Nixon e Breznev: Parigi vi 
scorge un -x>mplotto delle 
«super potenze > per egemo-
nizzare il mondo e rcprattut-
to l'Europa e fa cimpagna, 
quasi inascoltata. p^r solteva-
re l'Europa contro U a nuova 
Yalta*. 

Cosa rimane. a questo pun
to. della politica cstera d«l 
generate De Gaulle? Ks»tano 
le formule, con lc qu.iii i di
rigenti francesi continuano 
a rivestire la loro a.-r!one di
plomatica. Ma le formula, M I -
za l'immaginazione ch'j le ave
va animate in passato. cado-
no come vestiti troppo lar-
ghi attomo ad un corpo rin-
secchito e la Francia, che era 
stata il motore de.Ia disten
sione. ora ne e 1 freno piu 
ostina to. 

E* dunque questa Francia, 
e non quella di De Gauile, che 
si reca in visita a Pechlno 
a partire da lunedl prossimo 
per cercare di uscire dai suo 
isolamento. Ma un mezzo per 
usclme esiste. al Ji -u delle 
formule propaganJlst;che. che 
non mancheremo dl nscoltare 
In questi giornl: i.vrivere que
sto viaggio nel ;-roce«o di di
stensione internazionale. Ogni 
altro orientamento — e il pe-
ricolo esiste per (e aimilitu-
dini che sono svite nscontra-
te tra la diplomazia di Pa
rigi e quella di Pechlno — 
rischia di aggravire l'isola-
mento della Frvicla e di 
acuirne t risentimsnti nazl* 
nalistici. 

Mario Lizzero j August* PancaMi 
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