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VENEZIA 

Biennale: 
a quando 

la r if or ma? 
II ntattiu al Sent* — Figura gwiWci M -
I'ntt — II faun delta citta lagnnare rifiartfa 
Platan M Z W M — DisegM di Nfga del PCI 

Non vorremmo che la po
lemics — del resto abba-
stanza stanca — attorno al 
Festival Cinematografico di 
Venezia, e il giuoco sottile 
delle presenze e delle as-
cenze (tutto c»6, insomma, 
che fa cronaca per le pagi-
ne dei giornali dedicate agli 
spettacoli in periodo di va-
canze lungbe) facesse pas-
tare in secondo piano il 
problema di fondo: la ri-
forma generate dell' ente 
m Biennale di Venezia >• 

Questo problema, del qua
le ormai si discute da an-
tii, si riattivo, come e no-
to, in occasione dei prece
dent! festivals dedicati al 
cinema e alia mu&ica e del-
la Biennale d'arte: la < cri-
• i» era ufficialmente regi-
strata, tuttavia, ancor pri
ma delle manifestazioni con-
testatarie, tanto da trovar 
citazione anche in un docu-
mento ufficiale qual e il 
rapporto dell'Unesco dedi-
cato alia salvezza e alle 
prospettive di sviluppo di 
Venezia. II Convegno di 
studio organizzato a Ca' Giu-
stiniani dal Consiglio co-
munale di Venezia ribadi 
ancora una volta l'esistenza 
della crisi e l'urgenza di 
una sua soluzione. 

Gli inizi del dibattito alia 
VI Commissione permanen-
te del Senato — prima del-
la recente crisi di governo 
— erano stati, a parer no
stro, abbastanza prometten-
ti. L'indicazione di alcuni 
dementi fondamentali era 
stata infatti abbastanza net-
ta. Intanto, era balzato in 
primo piano l'assillante pro
blema dei finanziamenti: se 
si vuole dawero che 1'ente 
veneziano abbia una pro
pria vita autonoma e pro-
duttiva, non solo e neces-
sario che gli attuali finan-
ziamenti vengano accre-
sciuti in relazione anche 
alle prospettive di una atti-
vita permajumte, che con-
senta di superare l'anacro-
nistica limitazione dell'at-
tivita ai soli festivals e al
le mostre; ma e altresl in-
dispensabile che essi assu-
mano un aspetto di globa-
lita: non piu, cioe, tanto 
per le arti plastiche e figu
rative, tanto per il cinema 
e il teatro e la musica, ma 
una cifra globale la cui 
ripartizione dovra essere 
decisa dai nuovi organismi 
di direzione democratica 
che dovrebbero uscire dal-
la nuova legislazione. Vor
remmo aggiungere che una 
esigenza del genere si pro-
spetta urgent* per tutte le 
istituzioni cultural! di ca-
rattere pubblico (e ben no-
to, ad esempio, che gli 
stessi comuni sono ancora 
soggetti, per la politica cul-
turale, a finanziamenti per 
voci rigide — vedasi quan-
to avviene per l'opera liri-
ca —, sicche la liberta del
le scelte risulta notevolmen-
te compromessa). 

Altro punto sul quale pa-
reva che dall'iniziato dibat
tito al Senato si potesse 
avere una certa convergen-
za di opinioni e quello del-
la libera e autonoma spe-
rimentazione, che dovrebbe 
essere il fulcro della nuova 
Biennale: noi abbiamo po-
sto con forza, nel nostro 
disegno di legge (Gianquin-

to ed altri) 1'accento su 
questo punto, ed ora ci 
sembra che anche da parte 
di forze politiche e di grup-
pi che un tempo respinge-
vano la nostra proposta co
me utopistica e irrealizzabi-
le, si vada accedendo, an
che se non sempre con la 
necessaria chiarezza, alle ri-
chieste dei produttori di 
cultura che dalla nostra 
proposta sono state rece-
pite. 

La questione che ancora 
resta da affrontare e quel-
la della determinazione pre-
ctsa della figura gturidica 
dell'ente: e su questo pun
to potra essere trovata una 
via di uscita solo se ognu-
no rinuncera a presunzioni 
di assoluto schematismo, 
solo se ci si mettera a di-
scutere, a cercare la solu
zione migliore, superando 
le secche determinate da 
settarismi o, peggio ancora, 
da piu o meno evidenti 
giuochi di interessi di grup-
pi o di correnti, che fanno 
ancora sospettare, dietro il 
paravento della « necessita 
giuridica >, la logora pra-
tica del sottogoverno. 

Riproporre dunque, alia 
ripresa dei lavori delle Ca-
mere, il tema della riforma 
generate, e fin da ora ria-
prire il dibattito fra le 
forze culturali e le associa-
zioni interessate alia solu
zione del problema; senza 
lasciarsi prendere dal gu
sto perverso delle afferma-
zioni gratuite e non dimo-
strate ne dimostxabili, sen
za adire, come ancora si e 
fatto in occasione delle po-
lemiche sul Festival cine
matografico, a impostazioni 
manichee. 

Vorremmo ancora aggiun
gere — il tempo passa e le 
vicende della realta inse-
gnano per la loro parte — 
che alio stato attuale il 
problema « Biennale > non 
pud non essere strettamen-
te collegato a quello piu 
generate del destino di Ve
nezia: altrimenti il discor-
so che noi facciamo, della 
trasformazione della Bien
nale in una istituzione che 
sia piu direttamente connes-
sa alia vita e alio sviluppo 
della citta di Venezia e del 
suo territorio, non avrebbe 
piu senso alcuno, quando 
non si lavorasse alia solu
zione del problema del fu-
turo di Venezia. 

Su questo punto ci sem
bra che ancora ci sia molto 
da fare: ed e questione che 
coinvolge direttamente an
che la responsabilita degli 
intellettuali. A parer nostro, 
lo stesso rapporto dell'Une
sco non ha ancora suscitato 
in questo campo il dibattito 
che era logico attendersi; 
mentre non ci risulta che, 
almeno sulla base di tale 
rapporto, il Parlamento sia 
stato finora impegnato in 
una disctissione di ampiez-
za adeguata all' interesse 
della posta in giuoco. 

Anche questo e un impe-
gno che noi comunisti doo-
biamo assumere: ricordan-
doci che il futuro di Vene
zia non e fatto che possa 
riguardare solo i veneziani, 
ma che assume tutto l'a-
spetto di una grande que
stione nazionale. 

Adriano Seroni 

OPERA RIVOLUZIONARIA DI HO CI MIN NEIRICORDI DEL GENERALE GIAP 

DOPO DIEN BIEN PHU Ml TELEGR AFO': 
UaVajVBjiM^B^IH^BH^HajVBalB^BjVJMBVe^BJj^B^H^Baj^HBaiH^B^gftjMBB^B^ 

"Per quanto grande sia la vittoria 
essa costituisce soltanto un inizio" 
L'attivita instancabile del Presidente dopo la proclamazione della RDVN — Al f ronte passa in rassegna quasi tutte 
le unita —«Siate decisi: tutto e possibile a chi sa volere»— Un uomo semplice, senza debolezze, deciso, irremovibile 
«La sua volonta rivoluzionaria e lo spirito stesso del nostro Partito, della classe operaia, del nostro popolo tutto» 

Guerriglieri d«l Front* Nazionale di Liberazfone del VMnam d*l Sud mettono a punto un piano d'attacco contro una ba*e 
americana 

CASSINO: dai vecchi sassi, simbolo di miseria, nasce un'industria 

600 SCHIA VI PER IL BOOM DEL MARMO 
40 c«v« in un solo paese per il mirmo « perlato » che f* con correnza a quello di Carrara — La scoperta della nuova ric-
chexza ha metso in moto un nuovo meccanismo economico — I contadini, che diventano operai, sfruttati in forme bestiali 

Nostro serrixio 
CASSINO. $ettembre. 

In alounl paesi del Caasi-
paie e eaploso il boom doila 
pietra. I* gente os«erva qua
si inorodula i p-oasi blocohi 
marmorei che, caricati sul ca-
miao, vengorw awlati al pun-
ti di lavorazione in varie zone 
d'ltalia. Qui la pietra fa pax-
tit del paeaaggio da aempre A 
da aempre e il simbolo steaso 
<MU miaeria diaperata. Oggi, 
proprio le pietra incoooinciano 
» dare rioohezsa (sia pure sol
tanto a pochi) e per queato 
la faote e come traumatica. 
U. Numerose cave per l'estra-
aione di massl sono oggi to 
•ttivita oei comuni di VaUe-
maio, S. Giorgio a Liri, Bel-
tnonte CasteUo, Monticrtli di 
Espeda e Coreno Ausonio; i 
lavorano pooo meno di 600 
op«ra4. 

II tenoraeno ha sasunto pro-
pondoni maasloo* soprattutto 
« Coreno Ausonio, dove le ca> 
«• in funsione sono ciroa qua-

• gli operfti ohe vi tro-
kvoro jtb dl quftttro-

. Corsno Ausooio • un 

piccolo paese di circa duemila si in concorrenza, pare, alme-
abitanti situato all'estremitk 
meridionftte d«*1a provincia di 
Prosinone, a meta strada tra 
Formia e Cassioo. Pino a 
qualohe anno fa i suoi abi
tanti, in maggioranza piccoli 
colUvatori, conducevano una 
vita di stent! e di miseria, 
teg&U come erano ad una ter
ra pooo fertile, resa ancora 
piii ingrata dai sisteml pri-
mrtivi di condusione e dalla 
manoansa di aoqua: 1ft condi-
done dl arretratezaa e di sot-
tosviluppo tipioa dei contadi
ni merldionali. II paese e si
tuato a 318 metri sul UveUo 
del mare, su di una collina 

da cui, nei gtorni di 
Mi puo vedsre parte 

del goifo di Gaeta. Un paese 
di sassi e dl miseria, quindl. 

La situaxione fta ora, pero, 
rapklamente cambiando pro
prio in virtu di queetl sassi. 
Dalle ciroa quaranto cave in 
funsione, infatti, si —fa-fy»w> 
quoildianament* tonneUftte di 
un marmo preglalo (II «per-
latos e 11 toonchlfUftto» dl 
Coreno) ohe ha | U Jnraao u 
marcato naatonais, 

no per il suo prezzo assai 
basso, con la ben piu after-
mata ed antaca industria di 
Carrara. 

Ma intanto, chi sono gli 
opera-t che lavorano nelle ca
ve? Sono appunto, nella stra-
grande maggioranza contadini 
provenienti — oltre che da 
Corano — da Castelforte, da 
S. Cosma. da Ausonia, da Spi-
gno, da Castelnuovo Parano, 
da Pontecorvo e da altri cen-
tri, che fino a qualche anno 
fa non avevano altra scelta 
tra un lavoro ingrato sul pro
prio campicello e I'emigrazio. 
ne in Svizsera o in Germania. 

n lavoro degli operai delle 
cave si svolge qui all'msegna 
del piu afacdato e medievale 
sfruttamento: salarl bassissimi 
di tipo colomale (i padroni 
comunquG ncorrono fnaquen-
temente aila cosiddetta « maz-
setta », conslatente in erogazio-
ni di aotnme extrasalariati a 
singoM operai o in oontrattt 
particotari, per tadtare gk e-
vantuaU seontentl « dlvldVre 1 
lavoratort); iwetolartte, net pa. 
gameoto del contrlbutt pcevi-

denziali (si dice che a mol-
tissimi operai vengono pagati 
in media 8*10 giorni in meno 
di contributi al mese) 

Quello degli infortuni e lo 
aspetto piii grave e scandalo-
so di tutta la gia scandalosa 
questione. Fino ad oggi, nel 
giro di appena un paio di an-
ni, quattro operai hanno per-
duto la vita in incident! sul 
lavoro (3 a Coreno ed 1 a 
Vftliemaio) e lungs e ormai 
la lista degli Infortuni (alcuni 
hanno perso un occhio, altri 
hanno contratto gravi ampu-
tazioni o invalidita permanen-
ti). Ne la triste catena delle 
« disgrazie » accenna ad inter-
rompers!. Pert too le pagine re
gional i del * Tempo* « del 
« Messaggero» riportando le 
notizie dei continui incident!, 
non possono fare a meno dl 
protestare. II fatto e, oltre tut
to, che il ritmo e le condi
tion! dl lavoro aM'intemo del
le cave sono insopportabill: lo 
opamo trasoofre otrca oov* 
ore (qui alcuni padroni non 
rispattaoo nappura la pro ela. 
mentare dalle eonqulstt slnda-
oaU) in una atmoafara krfar-

nale e resa irrespirabile dal- ^ da !e radici nella storia â es 
la polvere, tra inf initi pericoli 
La fattca cui sono sottoposti 
questi operai e veramente be-
stiale ed e rapportabile, in 
intensita, soiumto ai rapid! e 
vistosi arncchimenti di colo-
ro che li sfruttano. Osservan-
do questi lavoratori quando a 
sera escono dalle cave (vere e 
propne Latomie moderne) ab-
brutiti dalla stanohezza e 
sporchi di polvere (natural-
mente nei posti dl lavoro 1 
servlzi igienid sono inesisten-
ti e mancano tra l'altro le doc-
ce che pure sarebbero indl-
spen&abtH) si ha I'impressione 
di avere dl fronts non degli 
operai del secolo XX ma de
gli sohiavi antiohi. 

Dopo quanto si e detto, non 
apparira strana neppure l'as-
senaa di una sia pur rudimen-
tale cosciema aindaceie ed or-
ganizzativa tra 1 lavoratori. 
Carlo, la manoansa del sin-
dacato dl olasse (ma e inesl-
stente anon* la organlsaaslo-
na outina) * la conaeguensa 
dl tutta una tttuftstone dl ar-
raUmtatja coclftla oba affon-

sa di questa zona, un tempo 
dominio borbonico ed oggi 
feudo incontrastato (anche se 
qualcosa accenna a cam blare) 
di Andreotti e di Bonoml. Co-
munque non si puo tacere che 
forse ai lavoratori delle cave 
del Cassmate non e stata da
ta molta attenzione ne dalle 
organizzaziom della CGIL, ne 
dal nostro panito. 

Non crediamo alle forzatu-
re volontartstiche ne all'effica-
cia dl interventi meramente 
buiocratici, convinti come sia-
mo che soltanto effettive spin-
te dal basso poesono far ma-
turare situazioni nuove; aap-
piamo bene, per6, che la pre
sence responsabile e medesl-
mata del partito della olasse 
operaia solleciterebbe una pre
ss di coscienxa olasslsta e ri
voluzionaria che sola potreb-
be validamente rintussare la 
prepotensa dei padroni cha 
qui si mantfaatB nel modo 
piu aparto a brutsle. 

Giuseppe Cottanzo 

Le asfliae eft* aaaMicMaaie ffsaae parte di 
tcritt* dal genersle Ve Maaye* Giap, vice 

primm sinistra • niaistre asNe Mfasa a*i «e-
«WTM» e^Hs Hov. Ess* e ctesfM* — sMto II 
tftele c U tie Ha e Is rivelusleas » — aei llbre 
« He a Mia — Diarie dal career* > pafcMkato 
dalle eatzlaal Tladal*. 

Glsp, mat tae tcriHe, rlceraa II we Brim* 
Iwceafre caa Ha O Mia ma, saarathtHso narra 
del seriede eh* va daHe scepei* dalle s*c*ada 
auerrs mondial* sine alls vittoria di Dl*n Bitn 
Pbti: da a«M«d* H* Ci Mhi lands II prsgrMNina 
per Is liouidazieA* del aisppeiiMl e Is caccists 

d*J francMi dal Vtetaam * Giap •raantoi il 
• Vie* Mlaa> (1»e»-*«1), ttas alls «Ifsaulew 
d'aaasle* • ells preclaaiail*— dalla ROVN 
(IMS) *, Infln*, slla \mhm c*n»r* 1 fraacest. L* 
pegiiM sefltwnti ti rif*rl*cea* a qwasr'efftma 
fat*. 

Ripartiamo ancb* H fame** c sapslle alia re-
sittenza nazienal*» Isnciat* da He CI Mia M 
t» dic*mbr* dai 1H*, alUrch* I H C M , IRSISSM a 
Giap, il palazzo presidenziale di Hsnei • si 
rifugia in una cananna a Quang Nap, n*lls sena 
partigiana di Tuy#n Quang. 

La Rivoluzione di agosto 
aveva trionfato. Dinnanzi al-

j la nazkme si apriva un nuo
vo destino. II popolo manife
sto va la sua grande gioia. Ma 
non tardarono a porsi, molte-
plici, ardui. i compiti della 
prim'ora. II presidente Ho Ci 
Min era nella capitate, non 
ancora comnletamente rista-
bihto dalla sua grave malat-
tia. Tra riunioni. conferenze, 
visite e mille altre occupazio-
ni, il suo tempo era assorbito 
dalla mattina di buon'ora fino 
a tardo pomeriggio. Quanto al 
cibo. si atteneva al menu dei 
funzionari e degli impiegati 
del palazzo: riso e un secon
do. sempre freddo quando de-
cideva finalmente di sedersi a 
tavola. Dopo colazione, torna-
va nel suo studio e. col capo 
appoggiato alio schienale del
la sedia. schiacciava un bre
ve pisolino, Appena sveglio, 
si recava alia sede del Comi-
tato centrale per tenervi al
tre riunioni e risolveva in lo
co le questioni che via via si 
presentavano. 

Quel lavoro lo teneva occu-
pato fino a tarda notte. Con 
tutto questo. pero. non per-
deva la sua vivactta. e i suoi 
giudizi sui problemi del me
mento erano sempre acuti e 
precisi. Pure, quando dormi-
va, il sudore gli imperlava co-
pioso la fronte: il solo segno 
fisico che denunciasse la sua 
estrema spossatezza. 

f La Brigata di liberazione 
avra come campo d'azione tut
to il territorio, da nord a 
sud >. Le sue previsioni si 
erano puntualmente avverate. 
Dopo la vittoria dell'insurre 
zione. sorsero ovunque unita 
dell'Esercito di liberazione. 
Quando. nei primi giorni del
la rivoluzione, i colonialist! 
francesi, sotto la protezione 
delle baionette inglesi. provo-
carono le ostilita nel sud. il 
nostro Esercito di liberazio
ne era pronto a rispondere. 
Non si trattava piu, ormai. 
di poche decine di uomini. 
come al tempo delle prime 
sezioni della «Marcia verso 
sud >, ma di veri e propri 
corpi d'armata che avrebbero 
portato con se. verso il Nam 
Bo, centinaia di migliaia di 
giovani patrioti accorsi dagli 
angoli piu remoti del paese. 
in rispusta aH'appelio della 
rivoluzione. La nazione ^ra 
testimone. giorno per giorno, 
dell'esaltante spettacolo di 
quei treni carichi all'inverosi-
mile di giovani che andavano 
a difendere la loro patria, a 
fianco a fianco con i loro fra-
telli del sud. II suolo del Nam 
Bo serbera per sempre il ri-
cordo di questi uomini che, 
rispondendo compatti all'ap-
pello del presidente Ho Ci 
Min. attraversarooo da un 
capo all'altro il paese per ir-
rorarlo del loro sangue. 

E poi, la resistenza nazio
nale. Come al tempo in cui es
sa era ancora solo una circo-
scritta sezione della zona li
bera. il presidente non ces-
so per un solo istante di preoc-
cuparsi dell'esercito. Le no-
stre annate, nate dal popolo, 
si sono formate alia scuola 
de! partito. 

Decidere in fretta, decidere 
tempesti vamente: in queste 
parole, in sintesi, il carattere 
di Ho Ci Min. Si era nel-
l'inverno del 1947. Le truppe 
colonialiste, dopo diversi lan-
ci di paracadutisti in nume
rose localita del nord. erano 
riuscite a incunearsi nel cuo-
re del nostro dispositivo di re
sistenza. Mentre la battaglia 
infuriava, l'Ufficio permanen-
te del Comitate centrale e il 
Presidente rimasero colpiti da 
un rapporto che proponeva la 
creazione di compagnie auto-
nome per intensificare la 
guerriglia in armonia con le 
esigenze del momento. La de
cision* fu subito presa. 

Nel 1950. quando fu scate-
nata la campagna Cao-Bac 
Lang, il presidente lancid i) 
suo famoso ordine del giorno: 
< Solo la vittoria >. E corae al 
front*, dove passo in rivista 
quasi tutta le unita, rasUn-
dovi par tutto U tampo dtUt 
optrazknl. Si spoatava di so-
na in sona saguando 1 com-
battimtaU •. pia <JJ ora voHa. 
dorml sotto la taoda. 

Prima della campagna del 
nord-ovest. redasse le otto Or-
dinanze del governo della Re-
pubbhea democratica tnetno-
mtta e le fece distnbuire alle 
truppe che andavano a libera-
re la regione. 

Tutti coloro che furono te-
stimoni oculari di quei giorni 
hanno ancora vivo nella me-
moria il ricordo del suo ar-
rivo alia riunione di aper-
tura della campagna. Cadeva 
una pioggia torrenziale, che 
durava da parecchi giorni. I 
ruscelli ingrossati dalle piog-
ge inondavano le strade. Nien-
te e nessuno era riuscito a 
fermare il presidente. In riva 
ad un torrente, gli abitanti di 
un villaggio attendevano che 
le acque defluissero. Ho Ci 
Min non esito a cercare un 
guado e passo egualmente: 
vedendolo. tutti i contadini 
seguirono il suo esempio, Sa-
pevano benissimo cosa vuol 
dire attraversare un torren
te in piena stagione delle 
piogge. II presidente Ho era 
giunto all'ora della riunione, 
e il suo fu un gesto che ci an-
dd dritto al cuore, ma. so
prattutto. una preziosa lezione 
per tutti, ora che era giunto 
il momento di partire per il 
front*. Quella lezione il pre
sidente ce I'ha piu volte rias-
sunta in una formula che gli 
e particolarmente cara: «Sia
te decisi: tutto e possibile a 
chi sa volere ». 

C'e in lui un'energia non 
comune. un enorme potere di 
concentrazione che si traduce 
in ragionamento. una forza di J 

persuasione che ha ragione 
di tutto. Quando lo avevo vi-
sto per la prima volta. a Kun
ming. mi aveva fatto una im-
pressione difficile a definirsi: 
1'impressione che si pud pro-
vare dinnanzi ad un uomo 
semplice. senza debolezze. de
ciso, irremovibile. Cosi era. a 
cosi e rimasto. 

Anni or sono, durante la 
creazione della Brigata di 
propaganda dell'Esercito di li
berazione, ci disse quali deb-
bono essere le qualita del sol-
dato in combattimento: dina-
mismo. iniziativa e tempesti-
vita. segreto sulle operazioni. 
attacco di sorpresa. ritirata 
inattesa- H campo d'azione 
che ci assegnava era 1'intero 
territorio del paese. da nord a 
sud. Nove anni piu tardi. nel 
momento in cui le nostre po-
tenti divisioni annientarono 
Dien Bien Phu, ricevemmo un 
telegramma con la sua firma: 
c Per quanto grande sia la vit
toria. essa e solo un inizio >. 

I suoi consigli si sono rin-
novati nelle diverse fasi della 
nostra ascesa. Ma. dal primo 
giorno fino a Dien Bien Phu, 
essi sono stati sempre ispirati 
alio stesso spirito. alio stesso 
sangue freddo. alia stessa 
semplicita. alia stessa sicu-
rezza di giudizio. Questa vo
lonta rivoluzionaria. una vo
lonta purissima. sempre te-
sa, che continua la lotta fino 
in fondo. fino alia vittoria, e 
lo spirito stesso del nostro 
glorioso partito. lo spirito del
la classe operaia e del nostro 
popolo tutto. da un capo al
l'altro del paese. 

L'appello di Ho Ci Min 
alia resistenza nazionale 

Campatriftti di tutta il pass*, 
par amor* dalla pace, abbiamo fatta dalla 

tioni. 
Ma piii n* facciamo, piu i cotonialiiti francesi na ap-

profittano p*r usurper* i nostri dirltti. La lere avMaate 
inttnzion* * di rkonquUtar* ad ogni caste il nostra paese. 

Noi M*glio tacrificar* tutto che peraar* il nostra a«e-
M , ch* ripiombar* noil* schiavitul 

Compatriotil In piodil 
Ch* tutti i vlatnamitl, uomini • donna, gtevanl a vecchi, 

sonza dlitinziono di rallglone, dl partita, dl aailaaollti, 
tl lovino, par combaH*ro I colonlallstl francaal, par sol-
vara la patrfa! Entrata in lotta con tutti i mazzl dl cut 
dispanato. Che colul che possiodo un fucit* al sarva dal 
fucilo, ch* colul che possiod* una saada si serve dalla 
sua spadal I chi nan ha una spada, pranda aaapa a 
batten! I Cho ognuno impognl tutta I* sua forza nelle lotta 
contra II colonialismo, per la salvezza doll* aotrtal 

Combattontl dall'osorclta rogolaro, dalle formazlenl dl 
auta-dlfasa, dalla millzia papalarll « ' vanuta for* dt la-
varcll Oobbismo sacrificar* fino alKoiltaaa aaccla dai 
nostro sangue par difendere II peese. 

Deveaalme ancha sualrt la pi* dura erlvatleej a la aaav 
giorl so#oronzo, slant* pronti ad egal sacrlflcla, 

Viva H Viet Nam ladlpsndoulo a unNal 
Vlv« la raslatama vittorloaal 

M1LLA TOTO IN ALTO: Ho CI MW» aai 1ML, al 
sua ajuartlor geaareie naita aaM dot T< 


