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Un saggio di Paolo Murialdi'"' 

Alia conquista 
del quotidiani 

L'analiti delle vicende delta stampa negli ultimi 
trent'anni mette in luce, con le radici politiche 
del process! dj concentrazione, la responsabilita 
del gruppi monopolistic! • Un problema essen-
ziale della coscienza civile e democratica del Paese 

Mentre. forse piu che in 
ogni altro pi-nodo della no
stra storia recente, 1'opiniune 
pubblica e portata ad interes-
sarsi ai casi della carta stain-
pata. e termini come concen
trazione dclle testate, respon
sabilita del direttore, fuiuione 
dei comitati di redaiione, co-
minciano a colpire le oreccliie 
anche di chi per troppo tem
po aveva lasciato die di que
ste cose si interessasse sol-
tanto la categoria dei giorna-
listi e tj'ialche uomo politico, 
una storia delle vicende del
la stampa italiana dall'imme-
diato dopoguerra agli ultimi 
avvenin.enti ancora in corso 
(Pfiolo Murialdi - La stampa 
italiana del dopoguerra - 1943 
1972 - Later/a, pagg. 646. lire 
2.!K)0), giunge quantomai op-
portuna. 

Non si pud certo dire die 
sui giornali, quotidiani, setti-
manali, sulfa liberta di stam
pa. sull'iniluen/a della stam
pa suila pubblica opinione 
manclii una copiosa letteratu-
la. Basta, d'altra parte, da
re uno sguardo alia nutrita 
btbliogralia clie. opportuna-
mente, e riportata in appen-
dice all'opera della quale ci 
occupianio. per renderci con-
to di quanti articoli. saggi. 
volumi, siano stati scritti sul-
l'argomento. 

II hbro di Murialdi. rispet-
to ad altre opere ha pero, 

oltre quello dell'atlualita, un 
pregio fondamentale. Come 
tutte le stone fatte seriamen-
te (perche. anche se la paro-
la storia non appare nel ti-
tolo, di una storia delta stam
pa italiana del dopoguerra, 
dal 1913 agli ultimi niesi, si 
tratta) riesce ad ancorare. sal-
damente. le osservazioni. i da-
ti, ai momonti politici ed eco
nomic!, alle lotte sociali Ne 
derivano uue erfetti di gran-
de mteresse: la possibility di 
un confronto tra le opinioni 
dell'autore e i fatti storici. 
i periodi. ai quali esse si ri-
feriscono, per cui anche il 
lettore clu non abbia le stes-
se idee 6 messo in condizione 
di non aderire passivamente 
ad una « filosofia della liber
ta di inl'oi ma/.ione » espressa 
da chi iia scritto, o di criti-
carla solo in astratto; in se-
condo luogo di apprendere 
particolari, episodi. che pur 
quando sono raccontati tra 
cauti e. a volte, opportunt 
«si dice >, non hanno mai 
o quasi mai il carattere del 
pettegole/.zo. dell'accusa o 
della dife.sa interessata, ma, 
per quanto si diceva prima, o 
hanno una indiscutibile base 
documentana, o. almeno, con 
essa, specie per quanto ri-
guarda i periodi piu lontani 
dalla attualita, possono veni
re agevolmenle confrontati. 

Copiosa messe di notizie 
La messe di notizie e di da-

ti e quantomai copiosa. Si va 
dalla storia dei primi quoti
diani « concessi » dalla Ammi-
nistrazione militare angloame-
ricana nei giorni immediata-
mente seguenti alia hberazio-
ne delle diverse zone dell'Ita-
lia. dal Sud al Nord (anche 
con qualche riferimento alia 
stampa clandestina della quale 
pero non si ha la pretesa di 
affrontare una storia) fino ad 
oggi. seguei:do nascita e mor-
te. gestazione e agcnia di quo
tidiani piccoli e grandi, di 
quelle e di queste cercando 
le ragioni, le motivazioni idea-
li e le dure leggi economi-
che, gli * iutrallaz/i > e i ce-
dimenti. gli entusiasmi e gli 
errori che le hanno provoca
te. Anche chi per mestiere ha 
seguito da pre'sso, in tutti que-
fti anni, le vicende dei quo
tidiani italiani (perche ai quo
tidiani e fondamentalmente de-
dicato il volume, dando ai set-
timanali e agli altri periodici 
solo il posto funzionale alia 
storia dei primi) e aiutato dal
la lettura del libra di Murial
di a ricordare fatti di cui 
spesso ha perduto la memo-
ria, a riconsiderarli, a distan-
za di tempo, con una mag-
giore serenita ed obiettivita. 

Lo stesso va detto per ci-
fre e dati a proposito della 
pubblicita, dei costi, dei ten-
tativi di rinnovamento delle 
formule. della adozione di mo-
derne tecniche. Tutte notizie 
conosciule, si. da chi e del 
mestiere. noco da altri, ma 
che sistemate in una « storia ». 
assumono una corposita ed un 
significato che altrimenti si 
perde e rischia di trasformar-
si in pura nozioiie tecnica. E 
si \ede quanto poco la sola 
tecnica ir.fluisca suila fortu-
na o suila sfortuna di questo 
e quel quotidiano. 

Ma il pregio maggiore del-
1 "opera e che essa non e in-
dirizzata, come tanlo altro che 
e stato scntto suli'argomen-
to. esclusivamente agli addet-
ti ai lavon. Credo, nell'inten-
7:one deil'autore. ma spero. 
comunque. anche a prescinde-
re da questa, che il libro pos-
sa ri\oigci*5i ad un pubblico 
molto piii largo e da questo 

esst-re accolto con grande in-
teresse. 

C'e da osservare, infatti, 
che. malgrado si siano com-
piuti in questo campo note-
\oli passi avanii, la «carta 
stampata •». specie il quotidia-
no, continua, in Italia, e for
se non solo in Italia, ad es-
sere considerata da molti co
me qualcosa « al di sopra > 
delle questioni economiche, 
politiche, sociali. Basta pen-
tare all'automatico ritorno. 
documenlato largamente nel 
libro di Murialdi. dei lettori 
alia vecchia testata scompar-
sa magari per degli anni. sen-
za curarsi di cosa sia cam-
biato nel piombo che sta sot-
to di essa, nelle idee e nelle 
intenzioni di chi. palesemente 
o occultamente, ci sta dietro: 
basta pensare quanta gente 
continua a « credere > ad una 
cosa o all'altra, solo perche 
l'ha detto il « giornale ^. 

Un libro come questo ser-
\ e , forse piu di ogni altra 
denuncia, a demistificare quel-
la falsa credenza della obiet
tivita deirinformazione, della 
indipendenza. alia quale anco
ra molti credono e per far 
credere alia quale tanti con-
tinuano a scnvere migliaia di 
parole. Una storia dei quo
tidiani italiani in questi ulti
mi trenta anni pur senza la 
pretesa di essere rivoluziona-
ria, attraverso la organicita 
di esposizione che abbiamo 
lodata riesce obietlivamente a 
far capire come l quotidiani 
nascono e muoiono, sono nati 
e sono morti, passano da una 
proprieta all'altra, non per 
puro caso. e non solo e non 
tanto per questioni di caratte
re economico-aziendale. quan
ta per servire precisi interes-
si politici, perche sempre, an
che i piu c mdipendenti >. for
se quelli piu di altri. sono 
strumer.to di precisi interessi, 
non sempre confessabili, ai 
quali viene subordinata la o-
b.ettivita deirinformazione. e 
spesso con freddo cinismo. il 
successo di una formula e la 
stessa dignita del giornalista. 
Capitoli come queili dedica-
ti alia stampa cattolica. alia 
conquista o alia riconquista. 
da parte Ji potenti gruppi mo-
nopolistici. di intere catene di 
quotidiani. sono. al nguardo. 
ihuminami. 

Serrata lotta per il potere 
II giudizio largamente po-

sitivo chi.- ->i da dell'opera non 
s:gnifica. oviiamenlc. che non 
ci siano critiehe da fare. Non 
sempre. per quanto riguarda. 
ad e>empio, le ucende della 
stampa di sinistra la verita 
storica > pienamente rispetta-
ta. Sareb'oe valsa la pena di 
approfondire maggiormente 
(anche se la categcria non 
ne sarebbe sempre uscila be
ne) le vicend? dt-lle organizza-
zioni dei giomalisti. Si pos
sono discutere le tesi circa 
la necessaria o meno < ten-
denziosita» di qualsiasi noti-
7.ia. a prescindere dalla sche-
matica divisione tra notizia e 
commento. Potrebbero essere 
•pprofonditi i discorsi che si 
fanno sulia riforma voluta o 
non voluta. da chi e perche, 
delle leggi suila stampa. E co-
si via. 

Ma al leitore. pur dicendo 
che. come ogni altra opera, 
anche questa \ a tsaminata 

con spirito critieo, non pren-
dendo tuito per oro colato. 
ci sembra che, detto questo, 
non si possa non raccoman-
dare la iettura del libro. E* 
un libro che \ a Ittto. e va 
letto quanto meno si e del me
stiere. quanto piii si e lon
tani dalla connscenza di che 
cosa siano, che cosa siano 
stati, che cosa samnno in fu-
turo, quegii strumenti formi-
dabili di formazione dell'opi-
nione pubblica che sono i quo
tidiani, in'orno ai quali. non 
a caso. si svolga una casi ser
rata lotta per il potere. Se di 
queste cose si parlasse di piu, 
possiamo concludere, non ne-
cessariamente nel modo come 
fa Murialdi, ma con lo stesso 
sforzo di organicita e di com-
pletezza di informazione, la 
coscienza civile e democratica 
del Patsa notrebbc compie-
re notevoii passi avanti. 

Aldo D'Alfonso 

VIAGGIO NEL VIETNAM DEL SUD 

Nelle risaie di Trieu Trach 
Si coltiva e si raccoglie di nuovo, ma ancora larghe zone restano improduttive per i crateri aperti dalle bombe - I «gruppi di aiuto reciproco» al la-
voro per riparare i danni della guerra - L'attaccamento dei contadini alia terra nel racconto di un vecchio patriota • Le tappe della ribellione al colonialismo 

QUANG riparano le linee della corrente elettrica nelle zone liberate attorno a Quang Tr i . 

DALL'INVIATO 
I QUANG TRI, agosto 
{ La pioggia, che cadeva fit-

ta dalla notte, e diventata un 
muro d'acqua che raffiche di 
vento sempre piii violento e 
forte spostano a ondate suc
cessive. II tifone. L'acqua del 
fiurne che avevamo disceso al 
mattino e salita minacciando 
le pompe a motore installate 
suite rive, qualche risaia e gia 
sommersa. 

I nostri accompagnatorl 
guardano le piante portate 
dalla corrente scuri in viso. 
«I1 raccolto e perdutO?»> «Non 
necessariamente: se il tifone 
non durera piii di una giorna-
ta, se le acque defluiranno pre
sto al mare potremo ripian-
tare ancora il riso». 

I sentieri sui quali la mat-
tina eravamo passati sono ora 
coperti di fango e la jeep non 
riesce ad andare avanti, ci si 
deve fermare, chiamare aiuto 
perche siamo immersi nella 
melma fino al telaio. Ci rifu-
giamo in una baracca chieden-
do ospitalita alia famiglia che 
la abita. Due donne — una 
giovane che prepara su un fuo-
co di legna una zuppa di ver
dure e, l'altra, vecchia, sen
za eta, i capelli tagliati cor-
tissimi — ci accolgono: « Scu-
sateci — dicono —. non abbia
mo nulla da offrirvi, la guer
ra e passata di qui». La barac
ca e costruita sulle rovine di 
una casa, con mattoni am-
mucchiati uno sull'altro, con 
grossi bambii che sostengono 
un tetto di paglia e di lamie-
ra dalla quale passano le goc-
ce di pioggia. 

Tre voragini 
nella risaia 

I mobili si riducono ad un 
unico piano di legno soprae-
levato, letto, tavola, sedile. Re-
sti di un benessere passato. 
I nostri ospiti non erano dei 
contadini poveri, attorno alia 
loro baracca si estende piu di 
un ettaro di risaie, ma nella 
risaia ora non coltivata, si 
aprono tre voragini, una in 
fila all'altra. Tre bombe, men
tre la quarta e venuta a cade-
re in pieno suila casa che, 
come la descrive la donna piii 
giovane, « era grande, tutta in 
mattoni, con il tetto di tego-
le rosse ». 

Ora pochl oggetti, alcuni di 
plastica, la stuoia dove dor-
me il bambino piii piccolo ed 
altri di bambii o di legno tra-
dizionali della campagna viet-
namita sono le uniche suppel-
lettili che restano. In un an-
golo del grande tavolone i tre 
figli maggiori fanno i loro 

compiti. Ad un tratto la piog
gia diminuisce e dalla risaia 
viene improvviso il coro del
le rane. II piii grande dei ra-
gazzi (che ha quattordici an
ni, anche se sembra averne 
meno) prende il suo cappello 
di plastica, un attrezzo, una 
sorta di trappola e va a cac-
cia di rane. 

Gli uomini della casa sono 
al lavoro in un gruppo di 
«siiuto reciproco», non lontano 
da qui. Presto il gruppo ver-
ra anche in questa risaia de-
vastata dalle bombe per col-
mare i crateri e dissodare la 
terra. 

Perche questa famiglia, un 
tempo relativamente agiata, 
non ha seguito al sud le trup-
pe di Saigon? La risposta la 
dara al suo ritorno l'uomo piii 
anziano: « Qui e la nostra ter
ra, qui lavorando avevamo co-
struito la nostra casa; lavo
rando, un giorno, riusciremo 
a ricostruirla ». Ad Hanoi mi 
avevano detto che contro la 
poiltica di Thieu e degli ame-
ricani gioca un elemento di 
fondo: l'attaccamento dei con
tadini vietnamiti alia loro ter
ra. Eppure mi sembrava che 
si sottovalutaasse la capaci-
ta del neo-colonialismo di 
creare falsi bisogni nella po-
polazione e in ogni caso di 
riuscire a mantenere il con-
senso almeno dei gruppi socia
li relativamente privilegiati. 
Nella baracca in cui abbiamo 
trovato rifugio, abbiamo an
che ricevuto una smentita rea-
le a questi dubbl. 

Una risposta, del resto, ci 
era stata data la stessa mat-
tina nel comune di Trieu 
Trach, dove la pioggia ci ave
va bloccato a lungo. E* basta-
to ascoltare la storia della vi
ta di Tran Hoi (Bac Hoi, zio 
Hoi come tutti lo chiamano). 
64 anni, presidente del Fron-
te nazionale di liberazione del 
Comune. Un bel vecchio, dalla 
lunga barba bianca, la pelle 
abbronzata, due occhi vivacis-
simi, una vaga rassomiglianza 
con Ho Ci Min. 

Bac Hoi, era rimasto silen-
zioso per tutta la prima parte 
dell'incontro, lasciando al piii 
giovane presidente del Comi-
tato rivoluzionario tutte le 
spiegazioni. Avevamo pranza-
to insieme, con un pasto di 
riso e verdura, piii qualche 
scatola di carne che l'unita lo
cale della milizia popolare ave
va offer*o per onorare la pre-
senza degli ospiti stranieri. 
Poi gli avevamo chiesto di 
raccontare t di se. 

Tran Hoi era un contadino 
povero, molto povero sotto 
la colonizzazione. Allora al 
villaggio e'era un grande pro-
prietario che possedeva pra-
ticamente tutta la terra; il 
poco che restava apparteneva 
alia comunita e ognuno pote-
va coltivarne un pezzetto mi-

RICORDO DEL COMPAGNO ALDO LAMPREDI 

LA COSCIENZA DI UN COMUNISTA 
La vita esemplare di un militante e di un dirigente nella quale si puo leggere la vicenda di una intera generazione di rivoluzio-
nari che nella notte del fascismo seppero dare prova di incondizionata dedizione alia causa delFemancipazione della classe operaia 

La vita del compagno Aldo 
Lampredi, scomparso un me-
se fa. si confonde con Vatti-
vita e la lotta del Partito co-
munista, di cui egli fu uno 
dei fondatori a Firenze. sua 
citta natale. Fin i dall'inizio 
della sua milizia proletaria 
egli dovette fare fronte alio 
squadrismo fascista, sorto co
me viotenza reazionaria nel 
momento in cui iniziava il 
riflusso dell'ondata rivoluzio-
naria degli anni 1919-20. 

Firenze, gia allora, aveva 
una classe operaia evoluta e 
combattiva: basta ricordare le 
Ofjicine Galileo e le lotte ope
rate di quel periodo. Ma Fi
renze era anche la residenza 
di un forte pedronalo agra-
rio, fat to di nobili e di bor-
ghesi, che vivevano nell'agia-
tezza delle rendtte parassita-
rie estorte ai mezzadri attra
verso un contralto di origine 
feudale. L'Universita di Ft-
renze era popolata dai figli 
degli agrari toscani i quali 
nel periodo delta guerra 1915-
'18 ne avevano fatto un cen
tra di nazionalismo antisocia-
lisla. 

Nell'immediato dopoguerra, 
oltre alle grandi lotte operate, 
la procincia di Firenze e le 
campagne della Toscana tutta 
erano stale teairo di grandi 
lotte contadine. I contadini 
mezzadri. reduci dalle tnncee 
e memori delle promesse fat
te dal governo borghese nel 
momenta del pericolo, riven-
dicavano con la loro lotta la 
Ttforma del contralto colom-
co con la eliminazione dei 
forti restdui feudali in esso 
contenuti. IA batlaglia venne 
condotta da ambo le parti 
senza esclusione di colpi. 

Alia fine i padroni dovette-
TO firmare il patto che san-
civa la rittoria dei contadini: 
firmarono ma non accettaro-
no la sconfitta: essi conside-
ravano le conquiste contadi
ne come una violazione del 
dtritto di proprieta. Abituati 
a considerare il mezzadro co
me un servo ossequiente al-
Vautorita signonle, gli agra
ri non riuscirvno a concepire 
Video di trattare alia pari con 
i contadini organizzati. ca-
paci di difendere a viso a-
perto i loro diritti di lavo-
rotorl e di uomini liberi. 

Convinll che sui terreno 
del confronto legale democra
tic non sarebbe stato pos
sible ripristinare i vecchl 

rapporti servili, i padroni de-
ciseto di passare alia orga-
nizzazione delta violenza cx-
tra-legale dello squadrismo. 
Cominciarono dal centra del
la citta, per poi estendere la 
loro azione alia periferia e 
alle campagne; le squadracce 
costituivano un'accozzaglia di 
tutto quello che vi era di re-
trivo e di reazionario nella 
societa e nei corpi separati 
dello Stato; erano formati e 
inquadrati da ex u'fficiali ed 
ex arditi di guerra, dalla gia-
ventii nazionalista delle scuo-
le. dagli strati piii poveri e 
dalla delinquenza comune. Al 
finanziamento delle squadrac
ce pensava la borghesia, in 
pcrticolare quella agraria. 

II movimento operaio, e 
ancor piu quello contadino, 
fu sorpreso e disorientato dal-
lattacco violento dello squa
drismo. non era preparato a 
quel ttpo di lotta La resisten-
za ci fu, e fu eroica, ma ebbe 
carattere difensito e locale, 
non collegata con un movi
mento unitario antifascista 
sui terreno nazionale e. di 
fatto. senza un centro politi
co di direzione. 

I comunisti si trovarono 
nelle prime file dello scontro; 
il loro eroismo e il prezzo 
di sangue pagato salvavano 
I'onore della classe operaia. 
ma non potevano arrestare 
lavanzata fascista. L'eroismo 
dei comunisti sostitutva solo 
ir parte ta mancanza di un 
giusto orientamento e la est-
guita delle loro forze. 

II segretario della Federa-
ztone comumsta di Firenze. 
Spartaco Ixivagnini. fit una 
delle prime vittimc della vio
lenza fascista- venne assas-
sinalo da una squadraccia 
nella sede stessa della Fede-
razione. Aldo Lampredi ven
ne comvolto dal primo mo
mento nella lotta crucnla. E-
ra un giovane, e come i xuoi 
giovanj compagni mancava di 
espertenza. La forza e Veffica-
cia combattira di questi gio-
vani veniva loro dagli ideali 
comunisti stneeramenie pro-
fesxati e dal senso di dignita 
proletaria che c propria del-
I'operaio conquislato agli i-
deali del comunismo. E' a 
questi ideali, e alia fierezza 
di essere comunisti, che Aldo 
Lampredi e i suoi compagni 
di lotta altinsero la forza per 
vincere la paura che ogni uo
mo normale prova quando e 
aggredito da una banda dl 

II compagno Aldo Lampredi 

delinquenti armati. protetti e 
sicttri dell'impunita. 
• II Partito non aveva mezzi, 
non aveva un apparato; la 
diffustone della stampa. la 
stessa lettura del quotidiano 
del partito esponeva alia vio
lenza nemica; tutta laltivita 
di partito poggiava sui lavo
ro volonlario; scarsi erano i 
colleqamenti con il centro, 
difficUi quelli con la provin-
cia; il Partito viveva qraz'te 
alia dedizione incondizionata 
di compagni come Aldo Lam
predi. 

La preoccupazione " domi-
nonte era quella di impedire 
le dtspersione della forza or-
ganizzata del Partito, di im
pedire quel processo di di-
sfacimento che col pica le al
tre forze antifascists Per di
fendere il Partito bisognava 
farlo vivere politicamente, 
mantenerlo attivo, impedire 
che il tarlo della sflducia fa-
cesse press, sulle coscienxe. 
Si deve alia forza d'antmo e 
all* capocita politick* di AL 

do Lampredi e dei compagni 
come lui se, sotto Vimperver-
sare della violenza. in una 
situazione che sembrava dt-
sperata, I'orgamzzazione di 
Firenze. mantennc una sua con
sistent e una vitalita che 
ncssuna reazione rtuscira a 
distruggere. 

In questi ultimi anni sono 
stati pubblicati pregevoli It-
bri suila storia del nostro 
Partito. ma troppa poca at-
tenzione e stata data alio 
sforzo tenace ed eroico com-
pjuto da compagni come Al
do Lampredi i quali, malgra
do la persecuzione. lo scon-
volgimento della vita familia-
re c la perdita della possibi
lita di quadaqnarsi il pane, 
continuarano il lavoro di par
tito, una allivita che appari-
ra modesta e scarsa di risul-
iati. ma che ha salvalo il 
Partito c ne ha permesso la 
continuity. 

Nel 192f>. prima ancora del
la emanations delle leggi ec-
CMIOIMJL Lamjrtdi i amita-

to. Con lui furono deferiti al 
Tribunate speciale quaranta 
compagni fiorentini, compre-
so il compagno Leonildo Ta-
rozzi, segretario regionale. Fu 
un colpo duro per I'organiz-
zazione; la polizia era rtusci-
ta a penetrare nelle nostre 
file: vi furono casi di tradi-
mento e di cedimento. Lam
predi venne condannato a 
died anni di reclusione. 

Riacquistala la liberta nel 
1932, per sopravvenuta amni-
stia, dopo aver scontato set 
anni e nave mesi di prigio-
ne, Lampredi riprende i col-
legamenti con Vorganizzazione 
clandestina; in quel momento 
si trovano in liberta anche 
i compagni Bitossi, Frizzi e 
Bertacchi; assieme riescono a 
svolgere un buon lavoro di 
rofjorzamento della organizza-
zione, a stabilire il contatto 
con il Centro estero e ad ave-
re un inconlro con un suo 
funztonario. Per due anni 
Lampredi riesce a sfuggire al
ia sorteglianza della polizia e 
a lavorare sodo quando, nel 
1934, cominciano una serie di 
arresti; Lampredi si sottrae 
alia cattura con una luga at
traverso i tetti; trova rifugio 
in casa di un compagno non 
conosciuto e poi. con Vaiuto 
del Partito. riesce a espatria-
re in Francia. JVci due anni 

'dt liberta aveva vissuto stcn-
tatamente facendo dei piccoli 
lavori di rioarazione. 

Nelle condizioni della dit-
iatura totalitaria. solo un par
tito rivoluzionario. armato dei 
principi del social is mo sct"n-
tifico, che ha come base la 
classe operaia, e capace di 
ccstruire una organizzazione 
illegale e di assicurarne la 
continuita, che vuol dire es
sere m grado di rilessere le 
file della organizzazione. so-
venle spezzate, e di colmare 
i vuoti provocati dagli arre
sti e dalle condanne — e an
che dalla stanchezza e dalla 
sfiducta — con il reclutamen-
to di nuove e fresche ener-
gie. Soto un tale partito pud 
avere militanti come lam
predi che alternano lunghi pe
riodi di prigionia con Vatlivi-
ta illegale. 

Senza la fermezza del ca
rattere. il senso pratico rea-
lizzatorc. la tenacia e I'ldea-
lismo nel comportamento per
sonate che sono le caratteri-
stiche peculiari dl militanti 
operal come Lampredi, non 
jt pud far* viver* • combat-

tere per un lungo periodo dl 
tempo, una organizzazione 
clandestina. affrontando i ri-
schi e i sacrifici, quando la 
prospettiva di un mutamento 
appare ed e assai lontana. 

La fiducia nella prospettiva 
del socialismo, e nella possi
bilita di abbattere il fascismo, 
Vavanguardia comumsta la 
irovava negli ideali socialisti 
e internazionalisti. ml sano 
ottimismo rivoluzionario che 
trovava il suo fondamento 
nell'analisi marxista della si
tuazione italiana. nella cono-
scenza delle contraddizioni 
immanenti. interne ed esterne 
al sistema capitalislico che 
il fascismo. con la sua dis-
sennata politico, aveva esa-
sperato. 

I comunisti sapevano che it 
fascismo avrebbe portato il 
nostro popolo all'avvenlura 
delta guerra di aggressione e 
alia disfatta; sapevano che il 
fascismo non avrebbe retto 
alia prova della guerra e per-
cid preparavano lo strumento 
politico che al momento del
ta crisi sarebbe stato capace 
di organizzare e diriqere la 
lotta per abbattere il fasci
smo e salvare il Paese: sape
vano che il cammino verso il 
socialismo sarebbe stato ri-
preso. 

In questo articolo. dedica-
to alia memoria del compa
gno Aldo Lampredi abbiamo 
trattato sola del primo pe
riodo della lunga attivita del 
nostro compagno scomparso: 
e lo abbiamo fatto a ragian 
veduta. NcUa nersona di mi
litante e di dirigente comu-
nista di Aldo tomprcdt vo-
gliamo onorare tutti ouei 
compagni come lui che in tem
pi lontani e oscuri seppero 
lottare e sacrificarsi, senza 
stimolt estcrni, ubbidendo uni-
camentc alia loro coscienza 
comunista. 

Esemnlare e stata in loro 
la dedizione incondizionata 
alia grande causa della e-
mancipazione della classe ope
raia. esemnlare m loro la 
forza morale, il coragaio, la 
tenacia e la fierezza di esse
re comunisti. Esemplare il 
fatto che queste oualita e-
mergessero nella notte del fa
scismo. Senza t compagni di 
questa tempra il nostro Parti
to non sarebbe divenuta quel
la forza politica e morale che 
t oggi. 

Arturo Colombi 

nuscolo, assolutamente insuf-
ficiente a fornire di che so-
pravvivere da un anno all'al-
tro. 

«Dovevamo lavorare per 11 
proprietano terriero che ci 
pagava con qualche chilo di 
riso. Poi e venuta la rivolu-
zione e l'adesione ad essa era 
naturale. I rivoluzionari ci 
parlavano della riforma agra
ria, della ridistribuzione delle 
terre. II nostro comune era 
nella quinta interzona quasi 
completamente liberata dai co-
lonialisti francesi. II proprieta-
rio era fuggito a Saigon e allo
ra erano stati distnbuiti dal 
Vietminh tre sao (circa un et
taro) ad ogni famiglia. lo al
lora gia partecipavo alia guer-
riglia, ero giovane, avevo la 
forza per lottare bene». Ma, 
quando la Conferenza di Gi-
nevra decise la divisione del 
Vietnam, la provincia di 
Quang Tri resto sotto il con-
trollo del governo di Saigon 
e subito la restaurazione del 
vecchio ordine fu messa in 
opera. 

Crudele 
repressione 

« II vecchio proprietorio ter
riero era morto ma il governo 
di Ngo Di Diem impose a tut
ti noi di restituire la terra ai 
suoi eredi. Non solo — con
tinua Tran Hoi —, fummo an
che costretti a pagare le ren-
dite arretrate per gli anni in 
cui la terra ci era stata di-
stribuita dalla rivoluzione. Noi 
lottammo, e molto. ma la re
pressione era crudele e la for
za del nemico grande. Solo in 
questo villaggio erano stati 
mandati 320 poliziotti armati. 
Cosa potevamo fare? E poi si 
aspettava l'applicazione degli 
accordi di Ginevra, le elezioni 
sui cui risultati non si ave
vano dubbi: sarebbe stata la 
riunificazione. Una storia che 
e quella di molti villaggi, di 
tutti i contadini dela provin
cia di Quang Tri, di tutto il 
sud Vietnam ». 

In un Comune della media 
regione di collina ricca di 
piantagioni di caffe, ci hanno 
raccontato che le terre che do
po la rivoluzione d'agostp e-
rano state distribuite ai con
tadini (in questo caso si trat-
tava di importanti coltivazioni 
che appartenevano a coloni 
francesi), erano state ridistri-
buite addirittura ad autorita 
del regime Diemista, dato che 
gli antichi proprietari erano 
rientrati nella metropoli. La 
terra era stata divisa tra il 
capo della provincia, la suo-
cera di Ngo Di Diem, il capi-
tano della gendarmeria e un 
colonnello della polizia. 

I contadini non venivano 
soltanto privati della terra: 
contro di loro si scatenava la 
repressione poiltica, che aveva 
anche l'aspetto della « denun
cia dei comunisti», cioe del
la ricerca di tutti i dirigenti 
patrioti della resistenza anti-
coloniale. 

Bac Hoi racconta ancora: 
« lo ero stato uno dei mem-
bri del comitato economico 
del Comune, quello che si oc-
cupava fra l'altro della distri-
buzione delle terre. Sono sta
to arrestato nel 1957 e incar-
cerato nella prigione di Quang 
Tri, poi all'inizio del 1959 mi 
hanno deportato a Poulo Con
dor dove sono restato fino al 
1964. Ci torturavano. Finito il 
periodo di pena, per lasciar-
mi libero volevano farmi fir
mare un documento di rin-
graziamento al regime: io ed 
altri rifiutammo e per questo 
abbiamo passato alcuni mesi 
in prigione a Saigon. Alia fi
ne sono stati costretti a li-
berarci. Io. allora, sono tor-
nato al villaggio per parteci-
pare alia lotta. Ho potuto ade
rire al Fronte che intanto si 
era costi tuito e continuare il 
lavoro clandestino. Non ho 
mai lasciato il villaggio e ho 
sempre detto a tutti che do
vevamo restare qui, suila no
stra terra. Alia liberazione so
no stato eletto presidente del 
FNL. Ora ancora una volta 
siamo liberi. la terra e stata 
ridistribuita secondo le capa
city di lavoro di ogni fami
glia ed organizziamo le unita 
di aiuto reciproco ». 

a La terra e 
ora nostra)) 

Bac Hoi insiste a lungo: 
« La terra e nostra ora e non 
la lasceremo piii. Per questo 
abbiamo lottato per tanto 
tempo e finalmente abbiamo 
quel che desideravamo. Poco 
importa se la vita e difficile. 
Ce la faremo ». 

I giovani del villaggio lo 
guardano in silenzio, con ri-
spetto. e Bac Hoi riprende: 
« Io ho quattro figli, uno e 
neH'esercito di liberazione, 
uno qui al villaggio, altri due 
sono stati mandati da molto 
tempo a studiare al Nord, ad 
Hanoi, dal Fronte. Dopo tan
to tempo dalla liberazione non 
ho potuto avere delle loro 
notizie. Mi hanno scritto di 
andare a trovarli al Nord. 
Sono molti anni che io non 
li vedo, vorrei incontrarli, ma 
ho troppo da fare e poi pre
sto loro verranno qui, nella 
nostra terra ». 

Nella nostra terra: sono le 
stesse parole del contadino 
che ci ha ospitato mentre si 
scatenava il tifone. 

Massimo Loch* 


