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II presidents Ho Ci Min fotografato in occasione del suo sessantesimo compleanno 

I ricordi di Nguyen Luong Bang uno dei piu vecchi militanti del Partito vietnamita del lavoro 

Lo zio Ho a Parigi con le speranze del Vietnam 
Alia vigilia delta sua partenza per la Francia si fete fare un paio di scarpe di cuoio - « Aumentate la produzione e 
liquidate I'analfabetismo: siafe vigili» - II popolo di H o - Intensa preparazione alia resistenza contro i francesi 

II brano che riporflairio 
fa parte di una raccolta di 
tcritti pubbllcati, soMo il tt-
tolo < La resistenza vietna
mita •, dalle Edljloni IPL 
(Miiano) nel 1967. L'autore 
e Nguyen Luong Bang, uno 
del piu vecchi militanti del 
Partito vietnamita del lavo
ro: fu II primo ambascia-
tort del I a ROVN nell'URSS 
ed attualmente ricopre alt) 
incaricbi nel Partito. Lo 
scritto dl Nguyen Luong 
Bang (c I miel incontri con 
lo "zio" Ho>) comlncla dal 
1925, quando avvenne II pri
mo Incontro con Ho CI Min 
(allora i l faceva cblamare 
Nguyen Al Quoc o Vuong): 
nelle paglne seguentl si par-
la del periodo successivo al 
2 settembre 1945, quando No 
Ci Min proclamo solenne-
mente I'indlpendtnta della 
Repubbllca Democratica del 
Vietnam del Nord. 

Lavorava tutto il giorno al 
Palazzo del Bac Be e nncaiava 
la sera al n. 8 o\e vegliava 
ancora. Non avc\a un momento 
hbero La sua porta era aperta 
* tutti l visitaton o delcgati: 
orgamzzazioni popolari. operaie, 
contadine, a bonzi, prcti, intel-
lettuali. borghesi e anche citta-
dim francos. Ascoltava con at-
tenzione chiunque venose a 
esporgli il suo punto di vista 
per la ncostruzione nazionale. 
Aveva una enornie cornspon-
denza e spes*o senveva per i 
giornali. Di «solito usava la mac-
china per senvere. Si era por-
tato da 11a zona della resistenza 
una Baby porta tile e s'accanua 
su di essa con un dito solo. 
Utilizzava il retro di fogli gia 
scntti. \on sciupava nessun 
frammento di carta che gh ca-
desse tra le mam. Quando non 
batteta a maeehma, usava la 
penaa, raramente la stilogra-
flea. Finito un articolo. lo s)t-
toponeva al giuduio di chiunque 
gli si trovasse vicmo. 

All* vigilia della sua partenza 
par la Francia, nel magi to 1M6, 

si fece fare un abito di stoffa 
nera di foggia Sun Yatsen e un 
paio di scarpe di cuoio. Un vec-
chio orologio. che era tutta la 
sua ncchezza, completava il ba-
gaglio di questo prcsidcnte della 
Repubbhca, senza medico perso
nate. che andava a discutere 
con il Governo francese del de 
stinu del suo paese. 

Salendo sull ' aereo dell' Air 
France per questo viaggio pieno 
di imprevisti, portava con se la 
nostra sorte. II ciclo, sopra di 
noi, era mente afTatto sereno. 
(}Ii accordi prcliminan del 6 
marzo erano stati flrmati. Le 
for/e di Ciang Kai-scek si erano 
ntirate. ma le truppe francesi 
che dovevano nmanere nel pae
se per una durata di cinque 
anm in luoghi flssati in anticipo. 
non naseondevano la volonta di 
1 HUIKJUI:»U* dul Viet Nam. La 
probability di un confhtto era 
maggiore di un accordo rego-
larc. La nostra gio^ane repub-
blica democratica, con appena 
otto mesi di vita, urtava contro 
enormi difflcolta pohtiche ed 
economiche: la sua forza m.h-
tare era assai scarsa. Nell'area 
internazionale, essa era quasi 
sconosciuta. 

Staaare la tlgre 
del sue rlfugie 

Partendo per la Francia, lo 
# zio» Ho era come colut che 
va, disarmato. a stanare la U-
gre nel suo rifugio. II popolo 
nponeva tutte le i>ue speranze 
nel viaggio dello < zio » Ho, non 
senza una punta di angoscia. 
Un attentato era sempre possi-
bile durante quel viaggio... II 
governo di Parigi poteva fare 
un volufaccia e trattenere Ho 
in Francia... Ogm ipotesi era 
plausibile. II Partito, che con-
divideva le inquietudini delle 
masse, tergiverso a lungo su 
tale viaggio. Lo < zio > Ho n-
maneva calmo, ma fermamenta 
attaccato al suo punto di vista: 

— Non dimentichiamo che il 
Partito comunista francese fa 
parte del Governo. Possiamo 
avere flducia in asao. Questo 

viaggio in Francia ci oflfre l'ec-
cellente occasione di far cono-
sccre il nostro paese e attirarci 
la simpatia del popolo francese 
c degli altri popoli del mondo. 

Poco prima della sua par
tenza ci fece questa raccoman-
dazione: 

— N'on so dirvi quanto tempo 
restero m Francia: forse un 
mese, forse di piu. Occupatevi 
del la\oro. soprattutto di aumen-
tare la produzione c liquidarc 
I'analfabetismo. Siate sempre 
Mglll. 

All'aerodromo di Gia Lam. 
stnnse la mano di Huynh Thuc 
Khang: 

— Mi nmpiazzerete per tener 
le redini. Permettetemi di ncor-
darvi il vecchio adagto che tutto 
nesce a colui che sa nmanere 
impprturbabile di fronte a mille 
cambiamenti. 

Poi sali a bordo con passo 
fermo. agitando a lungo la mano 
in segno di saluto. Coloro che 
quel giorno l'accompagnavano 
a\evano le lacnme agli occhi. 
rimanevano a agitare I loro faz-
zoletti. come intontiti. sulla pi-
stj che non si decidevano a la-
seiare. Da quel momento, giorno 
dopo giorno. un'ora dopo 1'altra. 
I nostri compatnoti lo seguirono 
con il pensiero in quel viaggio 
ohri'oceano. 

Piu di quattro mesi di tratta-
ti\e non servirono che a deci
der* i! *nodii5 vtve^idi de! 4 set
tembre, ma il prestigio della 
giovane Repubblica democratica 
si rra raffnrzafn nell'npinmne 
pubblica francese e mondiale. 
II Partito comunista francese 
ci aiutava senza riserve. Altre 
cause favorevoli dovevano con-
tnbuire alia vittoria della no
stra resistenza nel corso degli 
anni sueeessivi. 

La volonta di riconquiita del 
colonialisti francesi ti nvelo. 
A poco a poco essi guadagna 
vano terreno: occupazionc di 
Lan Son. di Haiphong, massa-
cro di rue de* Vermicelles il 
17 dicembre 194f dopo altre pro-
vocazioni dei Berretti Rotai 
nelle strade di Hanoi. 

In dnprazzo della convenzioni 
decise da ambo la parti, i carpi 
d'arraata francesi invadevano la 
nostra posizkai. Gli ufflciaii 

francesi tentavano di imporci 
condizioni umilianti. Dopo aver 
fatto scorrere sangue in rue 
des Vermicelles. pretesero arro-
garsi il diritto di garantire Tor-
dine nella capiule, pretesero lo 
scioglimento dei nostri servizi 

• di pubblica sicurezza, il disar-
mo delle nostre truppe d'auto-
difesa... E nascostamente mci-
tavAno la combrtccola del Kuo-
mintang vietnamita al delitto, al 
saccheggio, alle provocaziom, 
ossia al massacro puro e sem-
plice come nel caso di rue 
On-Nhu-Hau. Tutti questi cri-
mini non fecero altro che rav-
vivare l'odio nei nostri cuori. 
E in quelle ore gravi, il Comi-
tato centrale stim6 che oramai 
i limiti della pazienza necessa-
ria per un accordo paciftco era-
no oltrepassati e che non avrem 
mo saenficato la nostra liberta 
a una pace impossible e diso-
norante. Occorreva mettere fine 
alle nostre concessions 

Gee armi radhnentali 
centre I carri armati 

Con le nostre armi rudimcn-
tali eravamo mente dinanzi alle 
forze francesi formte di aerei, 
earn armati, vascelli da guerra. 
Per di piu eravamo circondau 
da ogm Uto da impenafisti 
Ma le possibility di una nostra 
futura vittoria erano nelle no 
sire nwni: il popolo efa pronto 
ad impegnarsi m una resistenza 
generate a lunga scadenza. 
Truong Chmh pose cid in evi-
denza in una sene di articoli 
pubblicati nella < Verita > con 
il trtolo: «La Resistenza vin-
cera », II popolo fece sua que
sta volonta di ferro. 

Ci preparavamo attivamente a 
resistere. Intanto. sino aH'ulti-
mo minuto < zio > Ho voile ma-
nifestare la volonta di pace del 
nostro popolo. Inviava messaggi 
a Leon Blum, a Manus Montet. 
alTA»*eroblfta nazionale fran
cese. Ma accecati dallo loro 
pazM ambizioni i colonialisti 
francesi cradattcro di spazxarei 
via con un solo colpo di mano. 

Si ara alia visuia dell'inaur-

rozione e lo «zio» Ho conti
nual a a occuparsi degli alTari 
di Stato a Hanoi. Mi doman-
dava spr-̂ so: «I bambini, li 
avete tutti evacuati? ». Soltanto 
qualchu ura prima dell'attacco 
improvMto dflle forze francesi 
contro Hanoi, aveva redatto, n 
vnli?endo=! i'!a nazione, un ap-
pello al)c< resistenza con frasi 
colme di patnottismo e di fldu
cia nella vittoria del buon di
ritto II popolo rispose con co-
raggiosi fatti d'armi. Dopo lo 
scatenarsi della resistenza, mi 
mterrogo sul problema del sale. 
Si tratta^a di suddividere il no
stro dppoMto di sale di Van Ly 
— ventim.la tonnellate — tra 
le province e di trasportarne 
una parte smo alia nostra base 
del Viet Hac. Lavoro costoso 
e difficilf di cut gli addetti 
rrsponsabili non :.: avevano 
comprcso 1'importanza. 

— Prcoccupati tu della fac-
cenda. mi disse. Presto o tardi 
il nemico occupera la fascia co
st lera. VA come vuoi, ma sbn-
gati a evacuare il sale. Se ci 
wiii-nt .i nidiiLdie sarebbe un 
guaio per la resistenza. 

M'mcancai della cosa: inviai 
un compafliio sul luogo. L'enor-
me quantitntivo giaceva ancora 
a Van Ly. Avevamo distrutto 
gran part? delle strade; impos
sible scrvirsi dei corsi U'acqua 
per I furiosi combattimenti tra 
Hanoi e Haiphong. D'altra 
parte a\evamo pochissimi mezzi 
di trasporto. Mobilitai delle 
forze — soldati e imptegati — 
per cancare il sale sopra delle 
giunche. Quando un ponte che 
avevamo fatto saltare con la di-
namite ostruiva il nostro pas-
saggio, trasbordavamo il sale 
su delle carrette. Non so quanta 
volte rifacemmo questa opera 
zione finche il sale fu dtatri-
buito tra tutte le province. Da 
Ha Nam a Ha Dong, saliva si no 
a Son Tay. Di la raggiungeva 
Phu Tho. Tuyen Quang. poi Ha 
Giang, Cao Bang, da dove par-
tiva per Son La. Mi occorae un 
anno per distribute 1'intero 
quantitativo che basto per pa-
recchi anni ai combattenti. Pre
sto il sale si fece raro nella 
zona del delta e il suo preszo 
sail all* Stella, avendo intanto 

il nemico occupata la fascia co-
stiera. Un chilo di sale che non 
\ale\a un ^hilo di nso, ne valse 
adesso uno, poi due e in talune 
lficdhta anche \enti I monta-
nan di Son La. Ha Giang, Cao 
Hang, non mancaronn di sale: 
essi seppero essere grati al go
verno dello * zio » Hu. 

Quando Jo « zio » Ho fu inse-
diato al Vict Bac, il Comitato 
centrale mi incanco delle Fi
nance e in particolare della 
creazione delle officine Tran 
Hung Dao. per assicurare la ri-
parazione quanto la fabbnea-
zione degli articoli indispensa-
bih: accessor) e pez7i staccati, 
torchi per stampa e caratteri, 
scortecciatrici, pale, vanghe a 
accette per le minoranze del 
Nord Ovest... Un giorno, par
tendo dal distretto di Son Duong, 
andai a visitare lo < zio» Ho 
in una capanna su palafltte del 
villaggio di Thia ove doveva 
presiedere le sedute del Consi-
glio. Lo trovai sul letto, rosso 
come un gallo, tremante coma 
una foglia, la fronte che scot-
tava: quaranta di febbre. Ap
pena mi vide si levd a sedere: 

— E la faccenda del sale? 

Nella giiMf la hi ana 
eapaniia di feamM 
Non mi lascio il tempo d'in* 

formarmi della sua salute. Lo 
informal io che tutto jl sale 
era stato evacuate. Cio gli fee* 
grande piacere. Approvava con 
il capo. Pochi giorni dopo, ca-
duta la febbre. oltrepaaao con 
me la gola di Re per tornare 
a Quang Nap. dove abitava una 
capanna su palafltte. assai bas-
sa. in plena giungla. 

Era aperta ai quattro ventt. 
totalmente vuota. eccttto la 
Baby portatile. quiche tronco 
di banibu attaccato alle colon-
ne con sopra appogfiatt fogU 
di carta, per lcttere, matit* co-
lorate, portapenna. 0 solo esaa-
rt che git tenesso enmpagnta 
in quella forasia profowta. a 
suo can* pastore, gli ara stato 
divorato daUa Ugri cha dJ 
giravano nad dintocai... 

* 

La lunga lotta del Vietnam 

II popolo di Ho 
e diventato 

maggioranza 
Lotta di liberazione, lotta rivoluzionaria e 
internazionalismo — La cultura europea e 
la parabola dell'elefante nelle parole di 

Ho Ci Min — Le risposte a Peter Weiss 
Peter Weiss i stato nel 

Vietnam poco tempo ja. Ha 
parlato con scrittori e com
battenti e ha pubblicato un 
breve libra: note, appunti, re* 
soconti di colloqui. Un poeta 
nolo a Hue nel 1920. To Huu. 
conclude con queste parole la 
sua conversazione: < Se siete 
in possesso della verita. vol 
siete la maggiorama >. £ ' il 
nodo d* qualunque discorso sul 
paese di Ho Ci Min. II popo' 
lo uietnamita e un piccolo po
polo che ha resistito e vinto 
perche e diventato maogioran-
za. Quanti abbiano sentito in 
questi ultimi anni modulare 
per le strode e per le piazze 
di Roma di Partflt di Londra 
il nome di Ho. possono dire che 
t conjini del Vietnam non sono 
come quelli degli altrt pae-
si del mondo: in realta, se co-
si si pun dire, il Vietnam con-
fina con gli studenti del < Mag-
gio > francese, con gli operai 
della Fiat di Torino, con i 
negri d'America, con i popoli 
deli Africa e dell'America del 
Sud. Ma che cos'i verita? In 
un tempo come il nostro, se-
gnaXo da un lungo crepuscolo 
di cttnlfd, in un momento diffi
cile per quanti sappiano di 
correre sul filo di rasoio che 
separa. o unisce, critica e 
progettazione, la verita rischia 
di spegnersi nelielegia: il 
passato che non e stato, il fu-
turo che non e. 

Nel Vietnam, la verita e la 
rivoluzione socialists che cre-
sce sulla guerra di tiberazio-
ne, che si fa un giorno dopo 
laltro. con la lotta, senza 
schemi, senza retorica. Ha 
detto To Huu a Peter Weiss: 
< Non capiamo quelli che mi-
surano tutto con il denaro. Ci 
domandiamo che cosa posseg-
gano quando calano sul nostra 
paese appesi al paracadute >. 
£ ha detto: « Diver sa, non co
me in Vnione Sovietica, non 
come in Cina o a Cuba e la 
nostra lotta. Davanti a noi, lo 
Oceano Pacifico: il suo nome 
e inganno. Di li vengono tut
te le minacce, tutti i dolori. 
Dietro di noi, le montagne, 
Qui dobbtamo vivere not, tra 
mare e monti. Qui dobbiamo 
tener duro, per noi non e'e 
nessuna Lunga Marcia, noi 
dobbiamo aggrapparci a que
sto terreno. Noi non abbiamo 
assediato le citta dalla cam-
pagna. Noi abbiamo usato la 
forza delle citta. La lotta dei 
contadini e stata unificato con 
la lotta armata degli operai 
delle citta ». 

Se oggi gli americani sono 
costretti a reimbarcani, e per
che I'esperienza rivoluzionaria 
del popolo vietnamita e appro-
data a questa unificaz'tane e a 
questa coscienza. Ho Ci Mm 
capi per primo che nel Viet
nam era necessario stabilire 
una equivalewa tra movimen-
to nazionale e movimento ri-
voluzionario. Non 4 un caso 
che Vequwalenza sia diventa-
ta concrete solo nel Vietnam: 
Id I'esperienza di una lotta 
vittoriosa a Dien Bien Phu, 
e lo vtd« bene Jean Chesneaux 
in un saggio del febbraio del 
'68, e stata piu ricca « puH 
continua che in altri paesi 
dell'Asia del Sud-Est. La guer
ra del Vietnam non e stata sol
tanto uno scontro con Veserci-
to americano: e stata una 
guerra rivoluzionaria fondata 
su questa equivalenza. E que
sta i stata la grande intutzio-
ne di Ho Ci Min. 

*Per msegnare alia gente 
che cos'i un ete/anie >i puo 
descrtpar* minuziosamente U 
suo scheletro. la sua denta-
tura. il suo made di vita, in-
dicare la durata della sua rtta 
« co*\ via. Se pero non si pos
sono inmgnare tutti qyetti 
partkolari. si pud sempre far 
capire che cos'i un etefante 
descrivendolo attraoerso le co* 
rarftfristich* essenziali: I ' d 
testa, tre o quattro voUe su-
psTtorc a queUa di un bufa-
to, le zampe, nolttminoag co
in* le coUmne di una cosa, !« 
orecchie. larghe come due 
ventagU, la testa con K M pro-
boscide e due oroani di di-
foea, eec. In ov***> mono. 
gli aUktoi non notmnno eon. 
/wwnerw un •WTeaess* ovn un 
gowibero, tin gotto con snt hue, 

Meglio ancora, quando senti-
ranno parlare della caccia o 
della cattura dt un elefante 
non potranno pensare che ci 
si serea di ami per oagancia-
re. o di giunchi e dt bastom 
per colpire la bestia >. Cost 
dweva Ho Ci Mm. La citazio-
ne sfugge al gusto della pa
rabola orientale e rivela una 
politico: colpire nel punto am-
sto, nel momento favorevole. 
Non era sempltce astuzia. 
quella di Ho. Potrebbe essere 
una lezione di judo, ha detto 
uno studioso vietnamita di 
confucianesimo « di marxismo. 
In realta era la politica del 
marxista Ho Ci Min che giun-
geva alle masse, cosi come 
m anni oramai molto lantani 
le idee del marxista Ho Ci 
Mm erano giunte agli intel 
lettuali del suo paese. Lo 
scrittore Dang That Mai ha 
detto a Peter Weiss: < No-
nostante combattesstmo contro 
i francesi. noi crescevamo con 
un'idea della vita tratta dalla 
cultura francese. Ci eravamo 
istruili sulla letferatura e sul-
I'arte francese. Ci ortentava-
mo sulla filosofia europea. 
Leggevamo Platone. Kant, 
Schopenhauer, Bergson. Alia 
fine della prima guerra mon
diale venimmo a conoscere 
gli scritti di Ho Ci Mm dal-
I'Aurore e poi dalla sua ri-
vista Pana. Per suo tramite 
giungemmo a studiare Marx, 
Engels. Lenin ». 

Aggrapparsi alia propria 

terra e condurre una 
rivoluzionaria di Uberaziom 
con un e&ercito di operai e di 
contadini: ecco Vinsegnamen-
to di Ho Ci Min. La dimen
sions dell'internazionalismo 
non e in contrasto. To Huu. 
nella sua conversazione can 
Weiss, ha detto: * Si parla 
molto, da noi, di patriottismo. 
Ma il patriotttsmo locate, tl 
ca-mpamiismo. Io combattia-
mo. Mai drmenttcfuamo che in 
questa guerra si tratta deUo 
unita dei partiti operai del 
mondo. Sempre. mentre com-
battiamo. pensiamo a questa 
grande forza latente. Pensia
mo agli operai, contadini. stu
denti. intellettuali d'Europa. 
d'America >. £ questo era 
I'insegnamento internazionali-
sta di Ho. 

Oggi che Ho Chi Min 4 mot' 
to. tornano con inststenza al 
la memoria le parole con le 
quali egli chiamo il popolo 
alia lotta contro i coloniali
sti: c Entrate nella lotta con 
tutti i mezzi di cu\ disponete! 
Chi ha un fucile si serva del 
fucile. chi ha una spada si 
serva della spada! E chi non 
ha una spada, impugni la zap-
pa o il bastonel Ognuno si 
batta con tutte le sue forze 
contro U colonialismo. per la 
salvezza della patriot ». Mol
to ha combattuto da allora, 
anche per noi, il popolo di Ho, 
ma e diventato maggioranza. 

Ottivio Cecehi 

IL MONDO 
DELLA CULTURA 

RICORDA 
HO CI MIN 

EDUARDO DE FILIPPO 
attore e autore 

Mi displace. Ha lasciato una 
tale rehgione ed un patnmo-
nio talmente umano e cosi va-
sto che sicuramente non cadra 
nel vuoto e sara rpccolto. 

ENNIO CALABRIA - pit-
tore 

Si e spento il corpo di Ho Ci 
Min. Ma questa morte non e 
triste come lo e quasi sempre 
la morte del corpo, alia quale 
succede il nulJa. Ho Ci Mm, 
attraverso la sua grande ten-
sione morale, la creativita ge-
niale del suo operdre, ha cun-
quistato concretamente per se 
t> il suo popolo la dimensione 
della storia. In questa dimcn-
sione, lo spazio. il peso degli 
oggetti, il corpo fLsico. il do-
lore che si frantuma in tanti 
piccoli e grandi modi di senti-
re, abbandonano le loro forme 
specifier* per farsi energja 
dinamica, irreversibile co-
scienza creativa collettiva. 
Del reato, quante volte mi i 
parso che questa bianca figu-
r» di Ho Ci Min. ootta dalle 
foto dei rotocalchi sui cieli 
lividi del Vietnam, divenisse 
reale come un grande fanta-
sma della storia! 

LUCIO LIBERTINI - depu-
tato del PSIUP 

Scompare con il compagno 
Ho Ci Min uno degli ultimi 
soprawissuti dl una grande 
generazione di rivoiuzjonari. i 
cui nomi sono legnti ail'avan-
s»re del socialism© in una ter-
za parte de) nostro pianeia: e 
scompare u aimboao attuale 
piu signifkativo deUa lotta dei 
popoli contro rimperialismo 
americano. La morte di un 
uomo di tal fatta non pu6 es
sere onomtn con giaculntorie 
pur abili e magjniloojuantl. Ono-
mre la memoria di un gran
de rhnlwnonarlo Sigrdflca 
piutlooto, per I ntthanU ope 
rai, parsl U pronknta della 
conthwatlone e dal nsngfim* 
mLTeaeo della lotta elsa taH 
lapiro e conduaao. 

Credo che abbiamo bisogno 
urgente di dare nuovo respi
re e forza alia lotta per il Viet
nam, e di affrontare con co-
raggio le gravi contraddizioni 
che scuotono oggi lo schiera-
mento socialista mondiale pro-
pno quando esso ha raggiun-
to la sua massima estensione. 
Un profondo s\iluppo della 
democrazta socialista, il rifiu-
to dello Stato guida e delle di 
rezioni burocratiche. non sono 
cosa diversa dal rafforzamen-
tn ri*>!h !ot»a contro rimperia
lismo e per il socialismo: an-
zi costituiscono un aspetto ee-
senziale di questo processo. 
Propno il Vietnam ci ncor-
da che l'alternativa al buro-
cratismo non e la socialdemo 
crazia in qualsiasi forma, ma 
una rivoluzionaria democrazia 
socialista. fondata sul potere 
reale dei lavoratori. 

Prof. MARCELLO CECCA-
RELLI - ordinario di f i -
sica generate all'At*-
neo di Bologna 

Un'attestazione di cordoglio 
per un episodio sostaniialmen-
te provato — la morte — dl 
un uomo che in occidente !ia 
avuto soprattutto valor* di 
simbolo. pud suonare soltanto 
\uota retorica. L'unico modo 
per onorare la memoria di 
un rivoluzionario e di conti-
miare freddamente ropera. di 
non dfrperderri, di non cohi-
vare lillusione di false intese. 

Dr. ALDO BACCHIOCCMI 
- responsabile commis-
sione culturale bolo-
gnese del PCI 

Desidero esprimere in que
sta or* di hjtto la partecipa-
zione memtata e profooda del
la cultura democratica boso-
fneae al doiore del enrapagni 
vietnamiti e ranptfao a por-
tare avanti la larta par la li
berta e riniWaiiiJenaa del pt-
pote dal Vietnam secoado k> 
htseflMinento ntanVena Inaata. 
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dl poriata narlonaai a 
alonaUnpa. 
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