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La lotta del la classe operaia e gli studenti 

La democrazia 
e i giovani 

C'h chi guarda alia 
chiave elettorale — 

scende da una 

ribellione delle masse giovanili solo in 
La lezione dell'unita dei lavoratori non 
cattedra ma viene dalle fabbriche 

L'unica preoccupazione di 
fronte all'inquietudine che 
nei giovani si fa ribellione 
e ai fermenti che si trasfor-
mano in protesta, pare che 
sia per certi uomini politic! 
quella di sapere quanto quel-
lo che avviene influira sui 
risultati elettorali. II tra-
vaglio delle coscienze, le 
gperanze, la disperazione o 
il disorientamento dovreb-
bero contarsi ormai soltanto 
In voti; al resto, se proprio 
ci sara da pensarci, si guar-
dera poi. Cosl rimbalzano le 
accuse di «strumentalizza-
zione »; 1 responsabili demo-
cristiani, provocatori della 
rivolta della scuola, alzano 
le spalle o fanno manganel-
lare accontentandosi di spe-
rare che la gioventu non 
guardi verso i comunisti; i 
6ocialisti si dividono fra 
quelli che inviano un tele-
gramma di simpatia a un 
ragazzo detenuto e quelli che 
giedono nell'ufficio vicino ai 
responsabili delle manganel-
lature, degli arrest! e ora 
sappiamo anche delle se-
vizie in guardina. 

Nol comunisti vorremmo, 
proprio in un momento co
me questo, anche di fronte 
a una battaglia elettorale 
che consideriamo importan-
te, poter ripetere che il pro-
blema dei giovani va ben al 
di la del voto del 19 di 
maggio. Se non guardassimo 
alle cose, se non sapessimo 
partire dalla realta non po-
tremmo d'altra parte nep-
pure sperare di avanzare, 
non avremmo il diritto di 
chiedere, onestamente, dei 
voti che non sapremmo ado-
perare per cambiare dav-
vero le cose. 

Non esiste (e non e mai 
esistito) un problema delle 
nuove generazioni che non 
sia di tutta la societa. Nop 
pu6 esserci una responsabi
lita nei confronti dei gio
vani che non sia una re
sponsabilita grave verso la 
democrazia nei suo insieme 
e verso la sua possibility di 
resistere e di svolgersi ver
so il socialismo. 

Chi scandalizza i giovani 
ferisce a fondo il prestigio 
delle istituzioni repubbli-
cane, logora negli animi dei 
cittadini ogni passione de-
mocratica preparando il ter-
reno alia lusinga autoritaria, 
alia disgregazione o all'iso-
lamento delle avanguardie 
rivoluzionarie. E li scanda-
lizzano i corrotti come i cor-
ruttori, coloro che praticano 
la prepotenza impudente co
me coloro che la accettano 
o se ne fanno complici, 
nella speranza di profittar-
ne in qualche modo. 

Un segno 
dei tempi 

Chi vuole invece che le 
cose cambino deve capire il 
monito che viene anche dal
la insofferenza; deve inten-
dere quello che accade co
me un segno dei tempi, che 
ci pongono di fronte a una 
di quelle svolte che esigono 
ricerca, riflessione e au-
dacia. Un segno che ci ri-
corda come siamo di fronte 
a una prospettiva per la 
quale non pud bastare nes-
•un richiamo semplicistico 
a nessuno schema gia con-
segnato ai libri di storia. 
Non si tratta di ripetere 
l'anno, ne si vuole che possa 
continuare all'infinito la 
vecchia classe dirigente boc-
ciata all'esame della storia. 
Per chi vuole che le cose 
mutino e quanto piu profon-
damente vuole che mutino, 
•i tratta di vedere che cosa 
significhi realmente •cam
biare », come sia possibile 
nei fattl e per quale cara-
biamento occorra lavorare e 
lottare. 

Noi comunisti non ci po-
niamo certo — e non l'ab-
biamo fatto mai, anche quan-
do non erano tempi di 
rivolta contro F« autorita-
rismo accademico » — come 
se appartenessimo a una ge-
nerazione gia in possesso di 
ogni lezione della storia e 
capace di insegnare, soltan
to per resperienza del pas
sato. Non ci verrebbe certo 
in mente di poter rivolgerci 
ai giovani, come se fossimo 
dei patriarchi, solo per quel
lo che abbiamo imparato o 
fatto nei passato, se non 
pensassimo che il nostro par-
tito nei suo insieme e fatto 
delle esperienze di una 
storia non breve, ma e an 
cora vivo e capace di ap 
prendcre dal presente e di 
volgersi verso il futuro. 

Non credo che Ho Ci Min 
ai rivolga ai partigiani, non 
ancora ventenni, soltanto in 
nome della sua esperienza; 
Be che Giap dubiti che in-
torno a Saigon giovani e 
anziani abbiano imparato, 

anche per lui e con lui, 
qualcosa che i combattenti 
di Dien Bien Fu non sape-
vano ancora, quando lui era 
un < giovane generate >. Cosl 
oggi Ferruccio Parri, non si 
r'volge ai giovani ricordan-
do la cospirazione e 11'orga-
nizzazione partigiana, ma ha 
qualche cosa da dire che 
vale anche per loro, per il 
suo coraggio di oggi che 
gli permette di denunciare 
i torturatori, di chiedere 
conto ai responsabili', di 
bollare, scendendo in cam-
po a viso aperto, il silenzio 
di chi tace. 

E' dunque per la gravita 
della situazione di oggi che 
dobbiamo denunciare la pro-
vocazione, la responsabilita 
tremenda che si assumono 
coloro che non soltanto la-
sciano o fanno seviziare un 
giovane in guardina, o ne 
fanno o ne lasciano basto-
nare centinaia, ma operano 
per gettare fuori dalla vita 
democratica i giovani; per 
fame degli oggetti passivi 
una volta che siano demo-
ralizzati o rendendoli, anche 
senza volerlo, strumenti di 
tentativi autoritari, per do-
mani. 

E' necessario 
lottare 

Ed e proprio perche con
sideriamo il momento diffi
cile, perche consideriamo 
per certi aspetti la politica 
del governo un attentato 
alia democrazia, che ci ri-
volgiamo, prima di tutto, ai 
giovani da compagni a com-
pagni, da combattenti a com
battenti. 

Non sara nostra la facile 
lusinga demagogica, ne tan-
to meno sara nostro l'acco-
darci, di chi confonde il 
vento di una moda con il 
corso della storia. E* neces
sario lottare e bisogna sa
pere come e per che cosa. 
Se nessuno e cosl c adulto », 
da poter considerare per-
corsa la strada ancora da 
fare, nessuno e cosl «gio
vane », da poter chiedere la 
attenuante di non conoscere 
la storia e l'esperienza gia 
fatta dal movimento operaio 
e democratico. Bisogna di-
scutere, ricercare insieme, 
certo. Ma bisogna aver pre
sente che si avanza chia-
rcndo a s6 stessi e agli 
altri i termini e i modi del
la lotta, possedendo l'intel-
ligenza politica e la tenacia 
che permettono la conquista 
e l'organizzazione delle mas
se, I'isolamento dell'awer-
sario. Proprio perche non 
pensiamo che i problemi 
della storia si risolvano con 
uno slogan, non contrappo-
niamo un catechismo. Ma 
perche abbiamo qualche 
esperienza di lotta, e non 
ce ne siamo ancora stan-
cati, perche siamo stati per 
anni anche isolati e piccola 
minoranza e abbiamo saputo 
vincere Timpazienza del ge-
sto « eroico », senza disprez-
zare mai le masse, ne consi
derare troppo lontano il 
momento della vittoria, ab
biamo qualche cosa da dire 
ai giovani. Ci rivolgiamo ai 
giovani che non temono la 
asprezza e la fatica della 
lotta e che non confondono 
lo slancio con 1'impazienza 
di un giorno. 

Ci rivolgiamo a quelli 
che rifiutavano di cadere 
nella provocazione dei pre-
potenti o di accettare l'in-
vito di chi si e gia arreso. 
Da compagni a compagni, 
soprattutto da uomini che 
hanno paura della retorica 
e delle sue impudicizie, ma 
non della lotta, con i colpi 
che si ricevono e quelli che 
ci sono da dare, dobbiamo 
ricordare una lezione che 
non e soltanto del passato: 
la lezione dell'unita. Non 
ci rifacciamo alia Resistenza: 
pensiamo agli operai della 
FIAT, tornati ad aprire i 
cancelli della loro fabbrica 
alia lotta di classe, tornati a 
ristabilire Punita nell'azione 
fra sindacati che si sono 
considerati un tempo, non 
solo diversi, ma nemici, e 
son tornati a scioperare 
unit! contro il padrone. Pen
siamo ai comunisti della 
FIAT, fieri del loro sacri-
ficio, ma soprattutto della 
fiducia nella classe operaia, 
che ba permesso loro di 
tener duro e di vedere an
che nei crumiro di uno scio-
pero il possibile compagno 
per lo sciopero da venire 

E' per questo che alia 
avanguardia del movimento 
studentesco abbiamo ricor-
dato in questi mesi che per 
opera re efficacemente non 
doveva dividersi; doveva 
guardare, pur nei dibattito 
anche acceso, ad ogni possi
bility di una piu larga 
unita; abbiamo detto della 
necessity di non aiutare mai 

l'awersarlo a raccogliere in-
torno a se coloro che po-
trebbero invece insieme a 
noi volgersi contro di lui. 
Cosl oggi, mentre conside
riamo un segno felice di 
tempo ancora di battaglia 
che gli studenti vogliano 
considerare il primo maggio 
una festa anche loro, ricor-
diamo una lezione antica 
ma valida ancora. La rivo-
luzione si impara alia scuo
la della classe operaia. Non 
disdegnarono di andare a 
quella scuola, che li fece 
maestri, ne Marx, ne Lenin, 
ci andarono e appresero, 
per poter insegnare ai la
voratori italiani, Gramsci e 
Togliatti. 

E ancora una volta, pro
prio perche non abbiamo 
dimenticato di essere com
pagni, parliamo con frater-
na franchezza; ci interessa 
anche un episodio se pud 
essere un sintomo. A Roma, 
al comizio del primo mag
gio, ci sono stati dei tenta
tivi ripetuti di contrastare 
un sindacalista socialista 
mentre parlava; il discorso 
del rappresentante del movi
mento studentesco e sem-
breto poi contrapporsi a 
quell'unita sotto il cui segno 
i sindacati avevano chia-
mato i lavoratori a mani-
festare. 

I comunisti, giovani e an-
ziani, dicono ai compagni 
del movimento studentesco 
che su questo non sono d'ac-
cordo con loro. Quando gli 
studenti vanno alia festa 
del lavoro devono, secondo 
noi, imparare la lezione del
l'unita; che non scende dal
la cattedra, viene dalle fab
briche e dalle aziende. Non 
ci scandalizza una fischiata, 
ma se la fischiata e un er-
rore politico, proprio per 
quel senso di responsabilita 
politica che abbiamo appre-
so alia scuola della elasse 
operaia, vogliamo chiamar-
la un errore. I lavoratori 
non possono vedere senza 
preoccupazione che si metta 
in forse proprio quell'unita 
dei lavoratori che e una del
le loro conquiste piu impor-
tanti, una delle loro spe-
ranze piu luminose. Per 
quello che ci riguarda, pen
siamo che Ton. Moro e la 
Confindustria considerino co
me un insperato regalo ogni 
dimostrazione contro l'unita 
di classe. Pensiamo che 
questa unita deve esser fat
ta di tutte le sue compo
nent! e che ba come condi-
zione che ognuno vi viva e 
vi impari liberamente, ri-
spettando la legge della so
lidarieta e vedendo rispet-
tata la regola della demo
crazia operaia. Per questa 
linea abbiamo lavorato e 
siamo disposti a continuare 
il dibattito, la polemica, la 
lotta. 

Non ci sentiremmo la co-
scienza a posto se non com-
battessimo, giovani e anzia-
ni, insieme agli studenti 
che vogliono che le cose 
cambino e che per questo 
il governo fa bastonare e 
arrestare, saremmo perd 
poco sicuri di noi, se di-
menticassimo la nostra re
sponsabilita e la politica del
l'unita delle forze operaie e 
democratiche, una politica 
che non pud essere del 
nostro partito soltanto, ma 
per la quale il nostro par
tito combatte ancora in pri
ma fila. 

Gian Carlo Pajetta 

IL PRIMO MAGGIO NEL MONDO 

PARIGI — In centomila i lavoratori parlginl hanno sfilato da piazza della Repubblica alia Bastiglia 

/ MOSCO VITI IN PIAZZA 
INNECGIANO AL VIETNAM 
Alia parata militare sono sfilate nuove potentissime armi dell'esercito sovie-
tico — Discorso del maresciallo Grecko imperniato sulla lotta antimperialista 

MOSCA — Una veduta della Piazza Rossa durante la sfilata del Primo Maggio 

PR AG A : Grandiosa manifestazione per il primo maggio 

SFILATA DI P0P0L0 PER CINQUE ORE 
Dubcek ribadisce la scelta socialista della Cecoslovacchia e I'alleanza con I1IRSS 

Dal aostro corrispondeflte 
PRAGA. 2. 

Akune centinaia di migiiaia 
di persone hanno partecipato 
ieri alia manifestazione del 
I' Maggio che gli osservatori 
definiscono la piu grande che si 
sia avuta da parecchi anni a 
questa parte. E" staLa una ma 
nifestazione popolare spontanea 
che ha visto nunite tutte le for
ze operose della capitale Per 
oltre cinque ore la folia e sAlata 
sulla Na Pnkope. davantt alia 
tribuna dove si trovavano il 
presidente ddla Repubblica, 
Svoboda. U primo segretario del 
PCC. Dubcek. e gli altri diri-
genti del partito. del governo. 
del Fronte nazionala t della or* 

ganizzazioni che lo compongono. 
Fianco a fianco sono sftlati i 
lavoratori delle fabbriche e de
gli uffici. i membri della mdlizia 
operaia. i giovani studenti e 
operai e le donne. Cerano an
che gli hippies con le chitarre 
e le bandiere rosse. E" stata. 
quella di ieri. la pio bella ma 
nifestazione delta primavera po 
Iitica cecoslovacca. Con la fol 
la sono sfilati anche iin gruppo 
di lavoratori italiani che porta 
vano uno striscione. Sul palco 
degli ospiti stranieri e'era la de-
leganone della CGIL. 

In un breve discorso rtvolto 
alia folia Dubcek ha riaffermato 
il carattere socialista della Ce
coslovacchia e I'alleanza - con 
1'URSS. Egli ha poi invitato tut, 
to 0 popolo a coUaborare per 
portare avanU il proceaso di 

democratizzazione e per lo svi-
luppo del paese ed ha concluso 
inviando un caloroso saluto al-
I'eroico popolo vietnamita. 

Si e appreso nei frattempo 
che Vladimir Koocky e il nuovo 
ambasciatore cecoslovacco a Mo-
sca. Lo ha nominato ieri U pre
sidente Svoboda. in sostituzione 
dj Oldrich Pavlovsky. nominato 
mini &tro per il Commercio inter 
no. Fino all'ultima sessionc del 
Comitato centrale del PCC Kou 
cky era segretario del partito 

La presidenza del PCC ha in 
tanto reso noto che il suo pro 
gramma di lavoro per i mesi di 
maggio e giugno sara centrato 
sui problemi da risolvere in base 
alle decision! deU'uIUmo Comi
tato centrale e sulla prepara-
zione della prossima Aasemblea 
plenaria del CC • del Congresso 

del partito. Quello del prossimo 
Congresso del PCC e un proble 
ma molto dibattuto in questi 
giorni e sul quale, come e emer-
so nelle conferenze regionali del 
partito. esistono due opposti pun 
ti di vista. Una parte chiede 
la convocazione del congresso 
straordinario soprattutto per 
eleggere un nuovo comitato cen 
trale ed approvare un nuovo 
statuto Per un congresso straor 
dinario si sono pronunciati cir 
ca il 30 per cento dei comuni 
sti. mentre la direnone del par
tito sosttene la necessita della 
convocazione del congresso ordi-
nario nella primavera dell'anno 
prossimo. per poter disoutere 
sul programma politico, legi-
slativo ed economico. 

Silvano Goruppi 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 2. 

La parola d'ordine dominante 
del 1° Maggio di Mosca era ieri 
quella della solidarieta con il 
Vietnam. Ne ha parlato il ma
resciallo Grecko dedicando il 
suo breve discorso soprattutto 
al tema della lotta antimperia
lista e ne hanno parlato i la
voratori dei van quartieri della 
citta, portando sulla Piazza Ros
sa decine e decine di cartelloni 
e striscioni che recavano lo slo
gan proposto quest'anno dalla 
direzione sindacale mondiale ai 
lavoratori di tutto il mondo: 
* Americani via dal Vietnam -
II Vietnam ai vietnamiti >. 

Grecko ha parlato alle 10 dal
la tribuna del Mausoleo di Le
nin in una piazza scintillante di 
colori. Accanto a lui erano Brez-
nev. Ko^ighin. Pod?orni. Po-
lianski. Suslov e tutti gli altri 
maggiori dingenti del PCUS e 
del governo. Le tribune erano 
affollatissime. Numerosi in par-
ticolare gli italiani (la CGIL 
aveva inriato una delegazione 
avente alia testa il segretario 
della C.d.L. di Ban. Tommaso 
Siculo). 

Dopo avere parlato dei suc-
cessi politici. economici e sou'a-
li deH'URSS e degli altri paesi 
socialisti. Grecko ha ricordato 
che < l'imperialismo internazio-
nale. e in primo luogo quello 
americano. scende sempre piu 
apertamente sulla via dell'ag-
gressione e deU'avventura mi
litare. aumenta l'offensiva ideo-
logica contro gli Stati socialisti 
e continua a inserirsi in forme 
<empre piu grossolane negli af-
fari interni degli altri Stati». 
Cosl la tensione intemazionale 
si aggrava e cresce il pericolo 
di una nuova guerra mondiale. 
« D popolo sovietico — ha prose-
»uito il maresciallo — sostiene 
la lotta del popolo vietnamita e 
chiede che gli imperialLsti ame
ricani Iascino U Vietnam >. 

Affrontando gli altri problemi 
intemazionali. Grecko ha poi ri-
levato che tutti i popoli amanti 
della pace sono seriamente 
preoccupati per rattivizzazione 
delle forze mihtari e revansci-
ste della Germania federale e 
del Medio Oriente ore — ha pro-
seguito — c i gruppi dingenti di 
Israele si o^tinano a portare 
avanti la loro politica aggres-
siva ». c In questa situazione — 
ha concluso Grecko — il PCUS 
e il governo sovietico si preoc-
cupano di migliorare la prena-
razione delle forze annate. La 
Unione Sovietica e gli altri pae
si socialisti lavorano attivamen-
te per consolidare la loro unita 
e la loro fraterna cooiperazione 
e per rafforzare concretamente 
il Patto di Varsavia >. 

Subito dopo ha avuto inino la 
sfilata militare. In testa gli al
lien delle accademie. poi i re-
parti di raphdo impiego: la fan 
teria aerotrasportata. con le 
njove divise color kaki. i para-
cadutisti. la fanteria di manna. 
Particolarmente impressionanli 
erano le armi di ogni tipo — 
tanks e cannoni prima di tutto 
— che possono essere cdeposi-
tate > coo i paracadute o con 
speciali aerei da trasporto in
sieme agli uomini a migiiaia di 
chilometri dalla base 

Gli osservatori militari sono 
concordi nd ritenere che negli 
ultimi anni I'Unione Sovietica 
abbia compiuto uno sforzo par-
ticolare per far fronte. anche 
sul piano delle strutture milita
ri. alia strategia americana del 
le t guerre locali ». L'obiettivo 
dell'Unione Sovietica e chiara 
mente quello di Tar fallire la 
politica del < ricatto delle guer
re locali» cosl come preceden 
temente era stats fatta sal tare 
la politica del ricatto atomico. 

In questo quadra, particolare 
interesse ha destato ieri la sfi
lata dei reparti della divisione 
motorizzata di Taman. che ha 
in dotarione, fra l'altro. i mez-

zi della principale forza d'urto 
delle truppe terrestri: i carri 
armati che possono superare 
qualsiasi ostacolo: rocce. deser-
ti, fiumi 

Rapidamente. con la cronome-
trica precisione di sempre. sono 
poi passati di fronte alle tribu
ne le artiglierie a lunga gittata. 
Ma le armi piu terribili dove-
vano ancora venire: dalla piaz
za del Maneggio saliva pesante 
e continuo il tuono provocato 
da tonnellate e tonnellate di ac-
ciaio che si muovevano a incre-
dibile velocita. 

Erano i missili di offni tipo. 
da quelli piccoli come giocattoli 
agli intercontinentali. I primi a 
raggiungere la Piazza Rossa so
no stati i nuovi mezzi dell'anti-
aerea. Vi era anzitutto l'auto-
blinda con lo specchio-radar che 
attraverso comandi completa-
mente automatici ordina e diri-
ge il ftioro con a'woluta preci
sione contro l'aereo c caplato > 
dallo specchio. Poi la serie dei 
< terra-aria »: snelli sigari d'ar-
gento dalle forze piu diverse 
aventi ciascuno un suo compito 
specifico. Dietro alle armi del-
l'antiaerea vi erano i missili tat-
tici e balistici (utilizzati questi 
ultimi dalla marina) e inOne i 
missili strategici. Karma piu po-
tente. oggi, delle forze armate 
smnetiche. I lundii fusi capaci 
di colpire il nemico in qualun-
que punto della Terra e che si 
muovono a cento chilometri al-
l'ora come semplici carri ar
mati 

I tecnici militari sovietici so
no riu^iti a risolvere infatti con 
successo il problema di permet-
tere il rapido e continuo sposta 
mento di que^e armi pesantis-
sime ed estremamente delicate. 
Esse \iaggiano cosl sdraiate sul-
le loro stesse rampe e in po-
chi istanti possono essere messe 
in po^zione di lancio con un 
semplice cornando automatico E* 
stato ufficialmente confermato 
che le novita della sfilata di 
quest'anno riguardano fondamen-
talmente alcuni mezzi antiaerei 
e soprattutto un nuovo carbu-
rante per il missile interconti-
nentale a tre stadi. Finita la 
parata militare e iniziata la tra-
dizionale sfilata dei moscoviti: 
chilometri e chilometri di folia 
con bandiere cartelli e striscio
ni. Gia intanto luneo i grandi 
viali della citta. in una sp'endi-
da giomata di sole, avevano 
inizio le danze. i balli popolari, 
i concerti. 

a. g . 

Monifestazioni 
in tutta 

rilngheria 
BUDAPEST. 2. 

«Cclebrire il Primo Maggio 
signinca oggi mansfestare per 
la liberta del popolo vietnamita. 
chiedere !a rosazione dei bom-
bardamenti americani. lottare 
per la pace nei mondo. Signinca 
essere al fianco dei popoli che 
lottano per la loro indipendenza 
o che si sono liberati dal giogo 
coloniale; significa battcrsi per 
I' unitd ddla classe operaia > 
Con que=te nirole. saiutato da 
un applauso rti centinaia di .ni 
gliaia di persone. il compagno 
Sandor Gaspar. segretario gen* 
rale del consielio nazonale dei 
sindacati ungheresi. ha ane'to 
ieri la man»f-?stazione del Primo 
Maggio a Budapest Contempo-
raneamenfe. mentre la televisio-
ne trasnvttevi in ripresa diret-
ta da Mosca la sfilata sulla 
Piazza Rossa, altemata alia pa
rata di Budapest, in tutte le 
citta unghcresi si svolgevano 
alcune celebrazioni. 

Centomila 

in corteo 

a Parigi 
Forte partecipazione di 

giovani vietnamiti , spa-

gnoli , greci, italiani 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 2 

Centomila lavoratori di I'.ingi 
e della sua popolosa « banlieue » 
sono sfilati, per due ore e mez
zo. d.i Piazza della Repubblica 
a Piazza della Bastiglia in un 
Primo Maggio di rivcndicaziom 
e di solidarieta intemazionale 
quale la capitale francese non 
vedeva da 14 anni. 

Benche 1'imziativa di questa 
m.mifestazione fosse stata presa 
soltanto dalla Confedcrazione 
generale del lavoro (C G T ), 
avenao le altre orgamzzazioni 
sindacali dcclinato I'invito. la 
ampiezza della partecipazione 
popolare ha confermato una vol
ta di piu la forza della corrente 
unitana ricostituitasi alia base 
dopo tante e lunghe lotte comu
ni, 

Quattordici anni fa que>ta si
nistra inennata. incapace di 
azioni comuni. in cri«j morale e 
politica, era costretta ad accet
tare il rifiuto governativo e a 
rinunciare ad una manife^ta/io-
ne di strada che era sempre 

stato un vanto della Pangi o[>e-
raia. Quattordici anni dopo lc 
autonta governativo hanno do-
vuto riconosccre che qualcosa 
era mutato nei rapporto potere-
la\oratori e concedere la npro-
sa di una tradi/ione di cm molti 
giovani ignoravano 1'esistenza. 

Forse 1'a^petto piu interessan-
te e piu bello di questo Primo 
Magpio parigino del 1968 e stato 
appunto la partecipazione gio\a-
nile. cioc 1'assunzione diretta di 
parte di migiiaia di giovani di 
questa glonosa tradizione nma-
sta iegata fino a ieri ai ncordi 
di un'altra generazione. 

II corteo. pirtito da Piazza 
della Repubblica poco dopo I* 
15, e stato aperto dai dingenti 
della C.G.T. e del Partito co-
mumsta francese: Seguy, se
gretario generale della Confe-
derazione del lavoro; Sailiant. 
segretario generale della Fede-
razione Sindacale Mondiale; 
Waldeck Rochet, segretario ge
nerale del P.C.F. Fajon. Gu>ot 
e Laurent deU'Ufficio politico 
del P.C.F. Tra gli invitati figu-
ravano una delegazione sovieti
ca diretta da Podielscikov, pre
sidente del consiglio dei sinda
cati di Mosca. una delegazione 
sindacale di Berlino o\est, rap-
presentanti sindacali della Gua-
dalupa. della Martinica. del Con
go. della Guiana e dell'Angola. 

A meta del corteo un gruppo 
di giovani vietnamiti e stato 
saiutato dalla folia che faceva 
ala con calorosi e commossi ap-
plausi. Ma il Vietnam era pre
sente in tutta la sfilata. ogni 
comitato di quartiere. di none, 
di fabbrica. aveva le sue parole 
d ordine di « Pace al Vietnam ». 
<Fuon gli amencam dal Viet

nam >. < Vittoria al popo.o viet
namita >. 

Poi i giovani lavoraton spa-
gnoli: nell'ora in cui i loro fra-
telli manifestavano per le vie 
di Madrid, questi emigrati. s\ en-
tolando le bandiere viola, rosso 
e oro della repubblica. inneggia-
vano alle «commissiom opera.o. 
alia «liberta per il popoio spa 
gnolo ». 

c Avanti popoio »: f izzoleiti 
rossi al collo. gli emigrati italia
ni delle vecchie e delle nuo\e 
generazioni. che si preparano ad 
una massiccia partecipazione al
le elezioni legislative del 19 
maggio. sono stati accolti anche 
essi da un applauso caloroso che 
era insieme saluto fraterno e 
incitamento alia vittoria. 

Augusto Pancafdl 
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