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A mezzanotte lancetfe 
in ovanti di 60 minuti 

DOPO LA PESANTE SCONFITTA ELETTORALE 

PSU: sotto accusa la direzione socialdemocratica 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

In un drammatico discorso alia televisione mentre il movimento 

degli operai, degli studenti e dei contadini dilaga in tutta la Francia 

De Martino attacca Nenni cri tkando le respon-
sabilita del risultato « nettamente negativo » 
del PSU e Invlta all'unita «tut te quelle forze 
che vogliono impedire la liquidazione del 
partito come forza socialista » 

La sinistra socialista chiede I'anticipazione del 
congresso e I'uscita del PSU dal governo. Nello 
stesso senso si pronunciano i giovani, quadri 
sindacali piemontesi, della sinistra siciliana, • 
membri del Comitato Centrale 

GH oltranzisti socialdemocratici si dichiarano 
disponibili per rifare subito il governo con 
la DC alle condizioni della DC e fanno soltanto 
questione di « uomini » e di « maggiore in-
cisivita » 
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6auVe: fain del regime 
II generate annuncia un referendum a giugno minacciando le dimissioni nel caso che le sue « riforme » vengano respinte — I sindacati e tutte le forze di sini
stra rifiutano il ricatto — Oggi Pompidou costretto a trattare con i rappresentanti dei lavoratori in lotta — Nuovi violenti scontri a Parigi e in altre citta francesi 

WALDECK ROCHET: UN GOVERNO POPOLARE DEVE SOSTITUIRE IL GOLLISMO 

La lezione della Francia 

Dal nostro corrisponder.te PARIGI, 24. 

Sotto la poderosa, incalzante, crescente pressione di milioni e milioni di fran
cesi, operai e studenti, contadini e impiegati, De Gaulle e stato costretto stase-
ra a pronunciare un discorso che contiene, al tempo stesso, la confessione del 
fallimento del suo regime e il disperato tentativo di salvarlo attraverso un re
ferendum ricattatorio che dovrebbe svolgersi il mese prossimo su un program-

ma di « riforme ». H gene-
rale' ha parlatd sette mi
nuti, mentre a Parigi e 
in altre citta francesi si 
svolgevano drammatiche 
manifestazioni e scontri con 
la polizia. che sono pot prose-
guiti per molte ore flno a not-
te inoltrata. 

La reazione dei partiti di op-
posizione e dei sindacati, co
me diremo piu avanti. e stata 
nettamente negativa. 

La portata degli avvenimen-
ti. ha esordito De Gaulle, di-
mostra la necessita di un mu-
tamento della societa france-
se. mutamento che deve com-
portare la partecipazione ef-
fettiva di ciascuno alia gestio-
ne dell'attivita che lo riguar-
da. 11 paese e sconvolto. Lo 
Stato ha preso le misure ur-
genti per mantenere l'ordine 
pubblico e per rimettere in 
marcia la macchina produtti-
va. Ma dopo? 

« In seguito — ha dovuto am-
mettere De Gaulle — vi sono 
indubbiamente delle stnitture 
da modificare perche nelle im
mense trasrormazioni politi-
che. economiche e sociali che 
la Francia ha conosciuto. se 
molti ostacoli interni ed ester-
ni sono stati superati, altri si 
oppongono al progresso v 

II generale ha accennato al 
profondo turbamento della gio-
ventu. alia crisi dell'universi-
ta « impotente ad adattarsi al
le necessita e al ruolo della 
gioventu >. alia c marea di di-
sordini > che dalla lotta uni-
versitaria ha conquistato il 
mondo del lavoro. 

« Ne risulta — ha dctto il 
generale De Gaulle — che il 
nostro paese e sull'orlo della 
parali.si » e che bisogna risol-
\ere i problemi scaturiti dalla 
crisi « a mono che non si \ o 
glia prccipitare nel'a guerra 
civile, nell'awentura e nel-
la usurpazione odiosa >. 

Qui De Gaulle e venuto al 
suo tema preferito. al ruolo del 
salvatore e padre della patria. 
con un toio. perd. insicuro e 
stanco: cDa ormai trenta an-
ni gli awenimenti mi hanno 
imposto il dovere di portare il 
nostro paese ad assumersi il 
proprio destino per evitare 
che altri lo facciano. Sono 
pronto anche questa volta. Ma 
questa \olta. soprattutto. ho 
bisoeno di voi. si. ho hisogno 
che il nopolo francese dica che 
lo vuole ». 

In che modo? Con quella 
che De Gaulle pretende es-
sere la via « piu diretta e 
democratica >: il referendum. 
« Tenuto conto della situazio-
ne eccezionale — ha annun-
ciato il Presidente — ho de-
ciso di sottomettere a suf-
fragio della nazione un pro-
getto di legee col quale si da 
mandato alio Stato di rico-
struire l'universita in rapporto 
ai reali bisogni della evolu-
zione della societa... di adat-
tare la nostra economia non 
alle categoric diverse degli 
interessi particolari. ma alle 
necessita nazionali e interna-
zionali. migliorando le condi-

Augusto Pancaldi 
(Segu* in penultimm) 

DE GAULLE ha parlato. 
Ma parlato per costata-

re il fallimento del < suo» 
regime anche se non ha ri-
nunciato. a compiere un 
estremo, quasi disperato 
tentativo di salvarlo. II di
scorso del generale, senza 
dubbio uno dei piu dramma-
tici della sua lunga attivita, 
e durato soltanto sette mi
nuti. Ma sono stati sette mi
nuti pieni di una serie im-
pressionante di ammissioni 
che un uomo come De 
Gaulle non si sarebbe mai 
sognato di fare se non si 
fosse trovato in presenza di 
un movimento di rivolta 
senza precedenti. II genera-
le-presidente ha annunciato 
un referendum che si terra 
nel prossimo mese di giu
gno ed ha specificato che in 
caso di rifiuto da parte del 
corpo elcttorale egli non ri-
marra « a Ittngo > alia testa 
dello Stato. E\ certo, il 
« suo » metodo. Ma, questa 
volta, si tratta di un meto
do che fin d'ora la grande 
maggioranza dei francesi re-
spinge continuando a mani-
festare per le strade, bloc-
cando il Paese intero. 

A chi lo ha ascoltato De 
Gaulle e apparso vecchio, 
stanco, inutile. Le sue paro
le, che tante volte hanno 
fatto presa su un popolo de-
ciso a riconquistare la piena 
indipendenza rispetto all'in 
gombrante e soffocante co-
losso americano, sono ca-
dute. questa volta, nel vuo-
to. Migliaia e migliaia di ma-
nifestanti, ne! cuore stesso 
di Parigi, non le hanno del 
resto nemmeno volute ascol-
tare. Nella coscienza profon-
da dei francesi, infatti, nel
la coscienza degli operai, 
dei contadini, dei lavorato
ri, degli studenti, di grandi 
masse di popolo, De Gaul
le e gia un uomo del pas-
sato. Attraverso la rivolta 
di queste settimane straor-
dinarie si costmisce il futu-
ro o almeno una possibile 
immagine del futuro. 

E IN EFFETT1 la questio
ne posta dal travolgente 

movimento di popolo in atto 
in Francia supera la persona 
e l'opera di De Gaulle e per-
sino il « suo • regime. Essa 
investe il sistema, il sistema 
di uno dei paesi capitalist] 
piu avanzati d'Europa. Cosa 
vogliono in definitiva gli ope
rai. i lavoratori. gli studenti, 
le grandi masse di popolo 
che hanno dato vita al movi 
mento di cui il mondo intero 
discute? Due cose, in sostan-
za. Strappare al eapitalismo 
il piu possibile — e spesso, 
nonostante la ricchezza, il 
« progresso» di un paese co
me la Francia. si tratta sol
tanto di soddisfare bisogni 
elementari — e al tempo 
stesso superarlo, superare il 
eapitalismo che si sviluppa 
• prezzo di tcrribili squilibri 

sociali e in ogni caso con-
dannando la grande maggio
ranza degli uomini a una vi
ta impossibile. Ecco la ra-
gione per la quale moltissi-
me lotte si sono spontanea-
mente saldate in Francia 
dando vita, cosl, a un movi
mento irresistibile. Gli stu
denti che si pongono i pro
blemi della societa del futu
ro, gli operai che non ne 
possono piu di un lavoro 
massacrante, i contadini co-
stretti ad abbandonare la 
terra in un sistema nel qua
le la vita nelle citta e diven-
tata sfibrante, i lavoratori in 
generale che si sentono do-
minati da forze che sfuggo-
no al loro controllo, tutti in-
sieme si sono riconosciuti 
sfruttati in ogni momento 
della loro esistenza. Forti 
della loro unita sono andati 
all'assalto del regime e del 
sistema con le formidabili 
armi a loro disposizione: lo 
sciopero. le manifestazioni di 
strada, la richiesta della piu 
larga e della piu salda unio-
ne della sinistra che pu6 e 
deve assicurare una alterna-
tiva democratica, popolare, 
socialista. 

A TUTTO questo De Gaul
le e i suoi ministri han

no crcduto di poter rispon-
dere prima con la forza, poi 
con mediocri furberie pater-
nalistiche e infine con l'an-
nuncio di un referendum che 
dovrebbe preparare riforme 
oscure c comunque certa-
mente del tutto inadequate 
alio s\iIuppo della coscienza 
delle masse oltre che alle esi-
genze oggettive della societa 
francese. Molti hanno detto 
che Pompidou. Fouchet, De 
Gaulle hanno commesso de
gli errori comportandosi in 
modo cosl palesemente con-
traddittorio di fronte al 
grande movimento di operai, 
di studenti. di lavoratori. di 
popolo. Forse. Forse hanno 
anche commesso degli errori 
Ma e'e una verita pin pro-
fonda. Ed e che quel che di 
medio puft offrire. oggi. il 
sistema non basta piu Nes 
sun uomo. nessun governo 
che guardi da quell'ottica al
ia realta di oeei DUO spera-
re di farsi ascoltare a lungo. 
di resistere a lungo. Le cose 
sono camhiate in questa no
stra vecchia Europa del ca
pitate. Spazzate via tutte le 
menzogne sulla forza. sulla 
capacita del sistema di « as 
sorhire », di «integrare », 
viene fuori la realta. La real
ta di un conflitto insanahile 
tra le asuirazioni. i hisoeni 
la volonta delle erandi mas 
se umane e la vecchia. ripu 
pnante. inaccettahile leeee 
del profitto che rimane tale 
nonostante la vemice che le 
e stata frettolosamente data 
in questi temoi di cosiddet-
ta «civilta del consumi >. 
Ecco la lezione della Fran
cia. E non solo della Francia. 

Alberto Jacoviallo 

PARIGI — Un aspetto del grande certeo di lavoratori della CGT. Gruppi dl operai si avviano verso piazza della Repubblica 

Una nuova notte di battoglia nelle strade della capitale francese 

ASSAL TA TA LA BORSA DI PARIGI 
Barricate olio Bostiglia e nel quartiere Latino - La polizia all'assalto protetta da un fitto lancio di bombe lacrimo-

gene - Centinaia di feriti - Violenti e sanguinosi scontri anche in altre citta - Un commissario di polizia morto e ven-

tidue feriti gravi a Lione - Forti manifestazioni in molte altre localita - I contadini invadono la Prefettura di Agen 

OGGI 
il tungsteno 

NELLA intervista che 
Von. Rumor ha con-

cesso a « Panorama » si 
pud leggere un passo 
che ci ha fatto pensare 
al tungsteno. • In tutti i 
miei dUscorsi — dice Ru
mor — in tutti i discorsi 
della DC abbiaroo sem-
pre richiamato 1'attenzio-
ne sui rlschl ancora pre-
senti nella vita pohtica 
italiana Confesso che ta 
lora avevo una certa 
quale reticenza a farlo, 
per timore di dar I'lm-
pressione di fare della 
speculaziooe elettorahsti-
ca. Ma poi lo facevo per* 
che ne ero convinto». 

AvreU tubito capito 
eke i m riachi ancorm pre

sent! nella vita politico 
italiana • sono quello che 
il segretario demoenstta-
no e i suoi amict usano 
chiamare « Q pericolo eo-
munista: Ebbene, biso* 
gna riconoscere che a 
questo riguardo gli ora-
tori delta DC, a comin-
ciare, appunto, da Ru
mor, hanno condotto la 
campagna elettorale con 
una discrezione e un ri-
serbo, addinttura morbo-
si. Si e proprio senttto, 
nell'elettorato, che il « ti
more di dar Vtmpressio-
ne di fare delta specu-
laaone elettoralistica > 
attanagliava i democri-
atkmi, i quali, come ri-
cordereU, sono arrivati 

al punto di non compan-
re quasi mat sul video. 
Le sembtame, d'altron-
de amabih, di Rumor, di 
Moro, di Colombo, di 
Piccoli e via fUmando, 
sono oggi pressoche sco-
nosciute agli italiani, 
che, man mano che la 
campagna elettorale si 
awiava alia fine, st do-
mandavano inquieti se 
per caso t dirigenh de-
mocristtani non stessero 
male di salute, tanto ap 
panpa inspiegabtle la lo
ro latitanza. Uno degli 
ulttmt giorni e arrivata 
alia TV una letters di 
un gruppo di abbonati 
che diceva pressappoco 
cosl: M sono ammalati, 

tateceli almeno vedere a 
letto, queste primule 
bianche. 

11 tungsteno, se ricor-
diamo bene, e un mine 
rale impiegato per la 
produzione di acciai par 
ticolarmente du r i Quan 
do Von. Rumor, che de 
ve essere ancora m cu 
ra, va a larst fare le ana 
lisi per accertare il tas 
so della coUstenna e del 
la ghcemta, si faccia an 
che anahzzare la faccia 

Non e grave, fortunaia 
mente, ma vedrd che e'e 
un'alta percentuale di 
tungsteno. 

tto 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 24. 

Appena De Gaulle ha finito 
di parlare. gh studenti di Pa
rigi e di molte altre citta fran
cesi hanno espresso il proprio 
dissenro con nuove vicaci ma
nifestazioni, che in breve han
no portato a scontri con la po
lizia. Nella Capitale non meno 
di ventimila giovani tengono 
la piazza dalle ventidue di 
questa sera, e ancora, a notte 
inoltrata, continuano a erige-
re e difendere barricate e a 
sfidare i gas lacrimogeni im
piegati su larga scala dagli 
agenti: da Place de la Repu-
blique al Quartiere Latino, su 
una linea lunga quasi died 
chilometri, esti levano con for
za la loro protesta, e impe-
gnano la polizia con land di 
pietre e di boltiglie. e in pari 
tempo cantano e gridano slo
gans e canzoni, che dicono 
come De Gaulle non abbia ri-
sposto alle loro tichieste. 

71 primo scontro, subito do
po I'allocuzione pronunciata 

dal capo dello Stato. ha avuto 
luogo tn Piazza della Basti-
glia; di qui una parte degli 
studenti, e con essi molti pro-
fessori e assistcntt universita-
n. si sono p*>i mossi verso \a 
Senna, e prima di raggiunger-
la si sono fermati ad attaccare 
I'edificio della Borsa, sul qua
le hanno issato una bandiera 
rossq. e in cui hanno succes-
sivamente appiccato il fuoco. 
usando per alimentarlo il 
grande tabellone delle quota-
zioni, e i banchi di legno. 

Mentre i pompieri spegne-
vano Vincendio della Borsa. la 
polizia venica impegnata a 
Place de la Republique. e con-
temporaneamente a Place St. 
Michel, cuore del quartiere 
universitario, da una folia d' 
giovani che ci affluivano dal 
€ boulevard > omonimo. Anche 
qui i gendarmi hanno impie
gato su larga scala i gas le> 
crimogeni. Vn'auto dei dimo-

a. p. 
(Segue in penultimm) 
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