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\OGGI 
RISPONDE 

FORTEBRACCIO 

COME VOGLIO 

«Egreglo Portebraccio, 
ho lctto la sua intervista 
con Guldo Quaranta su 
"Panorama" e francamen-
te debbo dirle che in ta
le occasione non e stato 
del tutto sincere almeno 
a mio modesto avviso. SI, 
perche" l'avere asserlto che 
ll suo unico tornaconto, 
dlventando comunista. e 
stato quello di poter dire 
quello che vuole, sa di fa-
sullo. Perche\ Lei che e un 
corsivista, non ci delizia 
con un 99 righe di plom-
bo "satlreggiando" cio che 
sta succedendo ai suoi col-
leghi dell'URSS che hanno 
11 solo torto di voler dire 
tutto quello che vogliono? 
E non mi rlsponda che 
clft che accade nei paesl di 
oltre cortina a Lei non lo 
riguarda, ma nconosca di 
non parlarne per paura di 
flnlre come nell'epigrafe 
scritta sul monumento di 
Trilussa (naturalmente mo
rale!). La saluto e sia piu 
slncero in avvenire. Ilo 
Cardoni - Roma ». 

Egreglo signor Cardoni, 
• tpero non le dispiaccia se 
• io, pur non essendone sta

to da Lei esplicitamente 
autorizzato, rendo pubbli-
ca la sua lettera e pubbli-
camente ' le rispondo. II 
rimprovero che Lei mi ri-
volge ne riecheggia altri 
simili o analoghi che ven-
gono spesso indirizzati ai 
comunisti: la sua lettera, 
dunque, oltrepassa, in un 
certo senso, il mio caso 
particolare e mi offre I'oc-
casione di una risposta che 
mi auguro possa interessa-
re, insieme con Lei, anche 
gli altri lettori. 

Lei vorrd ammettere che 
i comunisti italiani rico-
noscono, e condannano, gli 
errori e le colpe di cut si 
rendono responsabili i di-
rigenti dei Paesi soctali-
sti. Se ne dubitasse, caro 
signore, basterebbe che fa-
cesse caso alle polemiche 
che si scatenano ogni volta 
che il nostro partito o i 
suoi esponenti esprimono. 
nei confronti di qualche 
evento accaduto qua e la, 

- rammarico o riprovazione. 
Non basta, siete stati trop-
po generici, dovevate esse-
re piii espliciti e piu duri, 
avete subito smesso, e 
adesso che farete? La 
schiera multicolore e vo-
dante dei nostri avversa
ri insorge unanime ad ac-
cusare i comunisti di com-
plicita, di doppiezza', di 
sotterranea condiscenden-
za, se non. addirittura, di 
segreto consenso. Le no-
stre censure vengono ridi-
colizzate, il nostro ramma
rico frainteso, le nostre 
condanne disconosciute. E' 
questa o non 6 questa la 
realta, signor Cardoni? 
• Orbene: tra i comunisti 

contro i quali tutti si sca-
gliano, sono anch'to, a cui 
Lei, bonta sua. riconosce 
la capacita di « satireggta-
re» (per usare il suo ter-
mine). Ammettiamo per 
un momento che io sap-
pia « satireggiare » con un 
qualche successo. che cono-
sca, insomnia, il mio me-

stiere. Bene. E Lei che co-
sa vorrebbe? Vorrebbe che 
io mi unissi al coro dei 
nostri avversari e che met-
tessi le mie capacita, qua
li che siano, a disposizione 
del loro livore e della lo-
ro per/idia? E questo si-
gnificherebbe, • da parte 
mia, dire « quello che vo
glio »? Si disinganni, ca
ro Signore: cio che a Lei 
piacerebbe, e nei modo in 
cui a Lei piacerebbe, non 
solo non lo dico, ma e esat-
tamente il contrario di cib 
che voglio dire. Sarei an
che disposto a canzonare i 
miei compagni, vicini o 
lontani che siano, quando 
hanno ragione, se, come e 
anche accaduto, hanno ra
gione con smoderatezza o 
con goffaggine, ma non di-
rei mai una parola, non 
voglio mai dire una paro
la, quando hanno torto, 
perche" e propria allora che 
hanno piu bisogno della 
mia solidarieta, per quel 
poco che pud contare e ser-
vire. 

Voglio essere sincero fi-
no in fondo, egregio si
gnor Cardoni: non mi sen-
to mai incattivito contro i 
nostri avversari, come 
quando i miei compagni 
commettono errori o si 
rendono responsabili di 
colpe, perche e allora, spe-
cialmente allora, che gli 
anticomunisti professionali 
si scatetiano con le loro 
speculazioni infami, con il 
loro odio, con la loro fero-
cia, e rivelano che il loro 
fine non e la correzione di 
quegli errori o la punizio-
ne di quelle colpe, ma la 
sconfitta di ideali che si 
ergono contro il loro egoi-
smo e I'abbattimento di re-
gimi che hanno fatto o 
stanno facendo giustizia 
dei loro privilegi e delle lo
ro sopraf/azioni. II comu-
nismo & generoso e malde-
stro: esso regala ogni tan-
to agli anticomunisti dei 
successi insperati. Sono 
stonature, anche crudeli, 
nell'esecuzione di uno spar-
tito impeccabile, e gli an
ticomunisti ogni volta spe-
rano che sia I'occasione 
buona per sbaraccare tut-
ta Vorchestra e cambiare 
la musica: questi sono, per 
I'appunto, i momenti in 
cui i comunisti debbono 
fare quadrato, proprio nei-
la misura in cui soffrono 

• per le colpe commesse e 
per gli errori compiuti, 

. altrimenti che rammolliti 
sarebbero? E crede che se 
i comunisti non fossero co-
si sarebbero arrivati a no
te milioni. e domani died 
alia vostra salute, anzi alia 
vostra perdizione? 

Sicchi, egregio Signore, 
la verita 6 questa: che io, 
in questo posto, che & il 
posto dal quale conduce 
come posso. la mia lotta, 
faccio proprio ed esclusi-
vamente cib che voglio: 
me la prendo sempre con 
gli avversari e mai con i 
compagni. Che vuole. Sono 
rasseqhato a morire solo, 
malato e povero, quando 
sara il momento, ma obiet-
tivo no. 

La fitta trama degli scandali che hanno coinvolto le personality piu rappresentative del gollismo h V 

« NOI FELICI POCHI» 

«Caro Fortebraccio, tl 
allego una pagina del reso-
conto della Camera del 9 
agosto scorso contenente 
il testo di una Interroga-
zione deirex braccio de-
stro di Borghese Sandro 
Saccucci. deputato del Msi-
Destra nazionale. Mi pare 
una casetta amena e spe-
ro che ti ispiri un corsivo. 
Ecco rinterrogazione: "AI 
ministro dell'Interno. Per 
sapere: se e a conoscenza 
che per il 24 settembre 
1972 e stata indetta dal 
PCI una manifestazione 
dencminata 'Festa dell'Uni-
ta' in Iocahta Villaggio 
Olimpico nella zona Rorna 
nord; se e a conoscenza 
che tale manifestazione, di 
eminente carattere politi
co. avra la durata di circa 
otto gtorni continuativi e 
che. secondo le previsioni. 
dovra accogliere dai quat-
tro ai seimila partecipan-
U; se e a conoscenza che 
detta manifestazione ha au-
scitato tra i numerosi abi-
tanti del quartiere lo sde-
gno giustificati dal fatto 
che, nclla prescelta zona 
limitattssimo e siato il con-
forto elettorale per il PCI 
e per le prospettiva di oc-
cupazione del verde citta-
dino. che costituisce la ca-
ratteristica saliente del 
suddetto . quartiere; se e 
quali prov\ed:menti inten-
de adottare perchd s:a tu 
telato l'ordme pubbltoo e 
non si abbia a inquinare 
11 parco cittadinow Ti sa
luto cordialmente tsacco 
Nahoum - Roma ». 

Caro Xahoum, prima di 
fafto vogho nngraziartr 

• tu sei uno dei pochi depu 
toti comunisti che, quando 
si imbatlono m un docu 
mrnto mteressante. pensa-
no anche a Fortebraccio 
Cento di queali giorm L'in 
terrogazione dcll'on Snc 
cucci si racromanrtn alia 
altemmne dei cpmpaqm 

, Gnche per la data in cui 
i i ttata presentala il 9 

agosto MancaM piu di un 
. mt3€ all'apertura del Festi

val e Vinterrogante, che 
evidentemente sperava di 
riuscire a impedirlo, ha 
provato a impressionare la 
autorita con una previsione 
die egli stesso, dentro di 
si. giudicava eccessiva. Co-
si ha scritto che si consi-
dcrava il Festival destinato 
ad « accogliere dai quattro 
ai seimila partecipanti». 
Mi sono domandato se il 
deputato missino inlendes-
se alludere agli addetti at 
servizi: ma no. egli pensa-
va proprio ai « partecipan
ti » ossia ai visitatori. Io 
non conosco personalmente 
tl deputato Saccucci. ma 
spero che non abb:n Vabi-
tudtne di giocare al toto-
calcio. gioco di previsioni. 
perchi finirebbe sicura-
mente in rovina. In com-
penso, il tempo guadagna-
to a non comporre piu sche
dule. potrebbe tmptegarlo 
con qualche profitto a ri-
vedere la sua prosa. che 
mi pare cordialmente va-
cillante. « —lo sdegno giu
stificati (stct dal fatto che, 
nella prescelta zona, limi-
tatissimo e stato il confor-
to elettorale per il PCI e 
per la prospettiva di occu-
pazione del vetfe cittadi-
no._ »: a me. te lo confesso, 
non importa motto che 
« nella prescelta zona » sia 
stato cost hmitato tl con-
torto elettorale per il PCI. 
ma sono desolalo che non 
s:a stato ampto * per la 
prospettiva di occupazione 
del verde » che sperava tan-
to nelle eleziom. 

Ma Von. Saccucci, sebbe 
ne lo dica non propnamen-
te come lo avrebbe detto 
Leopardi, ha ragione: gli 
abitanti delta zona, prima 
del Festival, si senlivano 
sdegnati, cosi i comunisti, 
per rabbonirli. gli hanno 
raccolto, in otto giorni. 
quasi un milione di fratcl-
h. Adesso sicuramenle sor 
ridono, tanto piu che sono 
nmnsti ncll'aria del Viltag . 
gm oltmpico le note di Ban 
diera rossa e la fragranza 
del Sangiovese. 

i , Forttbracclo 

La corruzione della V Repubblica 
messa a nudo da una girandola 
di « affari»: le evasioni fiscali 
di Chaban Delmas, 
la pubblicita clandestina alia TV, 
poliziotti e notabili lionesi 
che proteggono la prostituzione 
e infine il « caso Aranda ». 136 
u dossier » che comprometterebbero 
quarantotto esponenti del regime 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. ottobre 

C16 che ha dato.un sapore 
particolare agli scandali che 
in questo periodo scuotono 
la Fran'cia e stata/la presun-
ziohe del regime goliista di 
voler apparire agli occhi della 
opinipne pubblica come un re
gime' «puro e duro», senza 
macchia e senza paura, 

II ragiona'mento, dei gollisti 
era semplice: gli scandali so
no il prodotto naturale del 
«regime de ipa r t i t i » che fa-
vorisce il clientelismo e la 
corruzione. La' Quinta Repub
blica goliista, presidenziale e 
antiparlamentare, eliminera 
tu t t i '1 difetti* della quarta « 
sara un modello di regola 
morale che la Francia, mo-
narchica o repubblicana; rion 
ha mai visto. -

I fatti, hanno dato un rlsal-
to eccezionaie alia demagogia 
di questo ragionamento. Gli 
scandali' sono venuti anche 
sotto la Quinta Repubblica. 
soprattutto sotto la Quinta Re
pubblica, dimostrando che 
mai come in-regime-goliista 
vi era stata collusione a- co-
si alto livello tra politica e 
affarismo: e questo perche 
mai come in regime goliista 
i trafficanti avevano avuto 
una cosi grande liberta d'azio-
ne essendo stati mutilati, se 
non addirittura eliminati. gli 
strurrienti del controllo demo-
cratico sulle attivita del po 
tere. 

Oggi i gollisti. furibondi, di-
cono che l'opposizione sriecula 

per basse ragioni elettorali-
stiche su « alcuni episodi » che 
non intaccano'la probita del 
regime e il primo ministro 
Messmer, da buon ex • legio-
nario, ha ordinate brutalmen-
te alle sue truppe di risponde-
re alle offese « a pugni in fac-
cia». II che — se rischia di 
trasformare In rissa la cam-
pagha elettorale — e una pro-
va supplementare dell'impp-
tenza del regime a scrollarsl 
di dosso la cappa macchiata 
degli scandali. 

Pompidou, b vero, cl si era 
provato obbligando tutti i per-
sonaggi compromessi a rasse-
gnare le dimissionl. da Rives 
Henrys a Dechartres, dai di-
rigenti della televisione' a Cha
ban Delmas.' Ma quando cre-
deva di avere fidato una ver-
ginita al gollismo gli e cadu-
ta in testa la tegola Aranda 
e-si e ritrovato. al punto di 
partenza. 

Bisogna dire che," davantl 
agli scandali , ! gollisti hanno 
reagito male accumulando er
rori ,'su errori: prima hanno 
cercato di coprirli. sicuri di 
poter. addomesticare la infor-
mazione con la forza schiac-
clante del loro potere; poi, 
quando la copertura si & rive: 

lata inutile perche l'opinione 
pubblica continuava ad essere 
informata. hanno dato il rfa 
alia epurazione; infine, vi
sto che anche l'epurazione 
hon servlva a nulla, sono pas 
sa t i . alle minacce piu o me-
no esplicite contro la stampa 
e l'opposizione. 

Nei tentative* di coprire gli 

scandali Chaban Delmas non 
aveva esitato a impegnare 
la sua parola di primo mini
stro. e non una volta soltan-
to, convlnto che nessuno po-
tesse mettere in dubbio la 
purezza del regime. E un bel 
giornd era venuto il suo tur-
no. II « bel giorno » era spun 
tato nella primavera di que-
st'anno quando «Le Canard 
Enchaine» (ancora lui) aveva 
pubblicato i facsimile delle di-
chiarazioni di imposta del prl-
mb ministro per gli anni '67-
'69 dal.quali risultava che in 
un triennio Chaban Delmas, 
allora presidente della Came
ra, proprietario di alcuni im-
mobili e di un consistente 
pacchetto azionario, era riu-
scito a non pagare nemmeno 
un centesimo di tasse alio 
stato. 

La «fuga» 
di notizie 

' Frode fiscale? Nemmeno 
per sogno. Un codicillo della 
Tegge goliista sulle imposte 
dirette. detto «legge sull'ave-
re fiscale» permette ai pro-
prietari di azioni di detrarre 
dal proprio imponibile ' una 
parte - delle imposte gia pa-

gate • sui dividend!, sicrhe 
Chaban Delmas non solo si 
era trovato esentato dal pa-
gamento delle'imposte per tre 
anni" ma addirittura era ri-
sultato creditore verso lo 
stato. [ 

Lo scandalo non era tanto 
da addebitare a Chaban Del
mas quanto ad una legge che. 
se non permette ad un sala-
riato di sfuggire al fisco. per
mette a un proprietario di 
azioni quotate in borsa di evi-
tare legalmente la morsa fi
scale. Ma chi aveva varato 
quella legge se non 11 reel-
me goliista, pieno di compren-
sione per i problemi del 
grande capitale? Chaban Del
mas era stato costretto a 
spiegare la propria posizione 
di contribuente eccezionaie 
davanti alia televisione. 

Resta da sapere, se mai si 
sapra, chi aveva fornito al 
«Canard EnchainS» le foto-
copie delle dichiarazioni di 
imposta di Chaban Delmas, 
cioe di documenti protetti dal 
segreto d'ufficio e a questo 
titolo gelosamente custoditi al 
ministero delle finanze: e sa
ra difficile impedire alia gen-
t« di pensare che lo scanda
lo fu provocato, anche In que
sto caso, da una «fuga » fa
vor ita dagli uominl di Gi-
scard d'Estaing, ministro del
le finanze, leader del repub-
blicani indipendenti, aspiran-
te alia Presidenza del Consi-
glio del ministri - come tap-
pa indispensabile per la sca-
lata alia Presidenza della Re
pubblica. 

In giugno Pompidou costrin-
ge Chaban Delmas a dimet-
tersi dalla carica di primo 
ministro perche il suo presti-
gio e troppo minato per con-
sentirgli di condurre i golli-

1 sti alia battaglia elettorale 

Quando i mari diventano depositi di sottomarini atomici 

L'INQUINAMENTO NUCLEARE 
P sfafo sfabilito che il 7 0 % dell'aumenfafa radioaftivifa del pianeta proviene da reaftori adibiti ad uso 
milifare: come quelli dei sommergibili americani per i quali il govemo concede la base della Maddalena 

Quando ad Hiroshima e Na
gasaki 'esplosero" le .prime 
bombe atomiche, l'uomo si 
rese conto non solo di avere 
a disposizione una notevole 
fonte di energia, ma anche 
che questa poteva assumere 
aspetti cosi pericolosi da rap-
presenta're. se usata indlscri-
minatamente. un micidiale atr 
tentato alia sopravvivenza del
le specie viventi ed all'equi-
librio deU'ecosistema. Di.fron-
te alle ormai note conseguen 
ze dirette delle esplosioni ato
miche e sotto la spinta della 
opinione pubblica. furono pre-
se misure restrittive e caute 
lative per quel che riguarda-
va gli esperimenti con que
sto tipo di bombe, ' mentre 
si impostavano le ricerche 
su altfe possibili applfcazio-
ni dell'energia nucleare. Si 
arrivo. cosi,' al perfezionamen-
to di quel reattori la cui po 
tenza venne utilizzata per la 
propulsione navale e per la 
produzione di energia elettri-
ca ottenuta mediante la fis 
stone nucleare. -

Fu nei 1953 che lo stesso 
Eisenhower, parlando alle Na. 
zioni Unite, nchiese la • coo-
perazione internazionaie per 
l'imp:ego della energia nuclea
re a scopi pacifici. Nasceva 
cosi il .pr'ogramma cAtomi 
per la paces. • -

L'ottim:smo di questa defi 
nizione non ha • avuto . tutta-
via una riprova sul -piano 
pratico. per quel che riguar
da le implicazioni santtarie ed 
ecologiche ed i- conseguenti 
problemi derivati da inquina 
menti radioattivi. dalla sicu 
rezza degli impianti, dalle sco 
rie della lavorazione che emet 
lono radiazioni lonizzanti. II 
materiale' radioattivo infatti 
ha la' proprietA di disinte 
grarsi • spontaneamente emet-
tendo radiazioni/ e trasfor-
mando i propri nuclei atomi
ci in nuclei di elementi piu 
leggerl. QUesto proceiao pu6 
duntw anclie moltlMlou an

ni: si calcola che il aperiodo 
di . dimezzamento», cioe il 
tempo in cui si disintegrano 
meta degli atomi .di queste 
sostanze. sia per 1'uranio 4,51 
miliardi di anni,- per il ra
dio 1620 anni, per il carbo-
nio 14. seimila anni. -
- L'energia di queste radia
zioni danneggia le cellule vi
venti non -sold In grande 
quantita. ma anche in quelle 
dosi mini me che, ritenute tra-
scurabili. rappresentano oggi 
la fonte maggiore dell'inqui-
namento radioattivo a iivello 
mondiale. I reattori generano 
residui radioattivi e fughe di 
radioattivita tramite i siste 
mi di raffreddamento ad ac 
qua..Questa radioattivita pur 
essendo moito bassa tende a 
concentrarsi nella catena ali 
mentare: si • e visto infatti 
che le piante acquatiche rie 
scono a concentrare sino a 
tre volte, il valore della ra
dioattivita immpssa nelle ac 
que in cui vivono. i pesci 
di un lago vicino ad Oak 
Ridge presentano nei loro or-
ganismo sino a 35 volte il 
valore di radioattivita di quel 
le acque. valore che - negh 
uccelli acquatici local! - arri 
va fino a 500 volte. Del re -
sto la stessa AEC americana 
nei 1956 dichiarava che il Iat-
te era la fonte piu Imporian 
te di quello stronzio 90 pre 
sente negli alimenti umani. 

Quale e dunque la ' dose 
minima tollerabile per l'orga 
nismo umano e quale il livel 
Io di pericolosita ambientale 
di queste radiazioni? Si puo 
affermare che non eslste una 
do?e minima accettabile per 
ch6 tutte le sostanze radio 
attive sono per:colose poiche 
non possono esaurlre la loro 
attivita in breve tempo. Que 
sto permette di sommare la 
loro azione. nei tempo cau 
sando oltre a malattie quail 
il cancro, la leucemia, la ca 
teratta, dannr irrevenlbill .al 
materiale genetioo • tnunan-

dabili per generazioni. Gia 
nei 1957 il comitato consul 
tlvo - medico biologico della 
Commissione Civile per la 
Energia Atomica degli Stati 
Uniti dichiarava che fino a 
quel momento il a fallout* 
degli esperimenti eseguiti 
avrebbe causato da 2500 a 13. 
mila casi di gravi difetti ge
netic! fra tutt-a la popola-
zione mondiale. Ma nei 1970 
il . prof. Stemgiass. dellTJni-
versita di Pittsburgh, dichia
rava alia televisione inglese 
che recenti studi condotti sul 
la radioattivita ambientale per-
mettevano di stabilire che ne 
gli ultimi 16 anni circa un 
mihone - di bambini erano 
morti per cause conseguenti 
a questa forma di mquma 
mento. • 
- L'aumento crescente della 

radioattivita, malgrado la ri-
duzione delle esplosioni nu 
cleari. fa sent! re sempre piu 
incombente il pericolo delia 
installazione e dell'uso di reat 
tori nucleari. Eppure si pen 
sa alia realizzaz.cne nei 1980 
di un gigantesco impianto nu
cleare a poche miglia al lar 
go del New Jersey, malgra
do i danni inimmaginabih che 
questo potrebbe determinare 
e la tenace opposizione degli 
ecologi che fanno presenti le 
conseguenze del surriscalda-
mento delle acque sulla fau
na e sulla flora manna e la 
possibihta di catastrofici dan
ni dovuti a guasti di manu 
tenzione, a uragani o mare 
moti. I .tecnocrati amencani 
hanno risposto che 1'impian 
to vappare visto da terra co
me una nave ali'onzzonte»: 
in altri termini non hanno 
tenuto in alcun conto t danni 
che ne sarebbero derivati ai 
pesci, alle piante, alle per 
sone. ma hanno solo tenuto 
in considerazione la senstbili-
t a . o t e t l c a degli abitanti del 
New Jersey. 

H prof. Otto Basal daua 

Univcrsita di Heidelberg ha 
stabiiito che secondo i suoi 
studi il 10% dell'aumentata 
radioattivita del nostro piane
ta deriva dalle esplosioni nu 
cleari, il 20% e dovuta ai 
reattori adibiti ad usi civill: 
si deduce quindi che il ri-
manente 70% provenga da 
reattori militari. Navi e som
mergibili a propulsione ato 
mica sono dotati di pile nu
cleari che contaminano i man 
con la radioattivita prodotta 
dai processi di fissione nu 
cleare .Quali saranno le conse
guenze nei bacino del Medi 
terraneo dei sommergibili ato
mici statunitensi di stanza al
ia Maddalena? II rapporto 
deirammiragliato USA affer 
ma che le miglione tecniche 
consentono di r.durre al mi 
nimo Io sea rico di scorie ra-
dioattive nei porti. che esse 
hanno un periodo di dimez
zamento di soli 5 anni. che 
molte di queste scorie ra-
dioattive sono as.sorbite da bi-
valvi e molluschi. che i pro-
dotti della fissione nucleare 
sono racchiusi in contenitori 
che dovrebbero resistere ad 
ogni scossa o deflagrazione 

L'ammiragliato USA sembra 
dunque ignorare che un perio 
do di 5 anni e piu che suf 
ficiente per produrre danni 
b:ologici. che i molluschi in 
genere e l bivalvi fanno par
te anch'essi di quella catena 
ali mentare che termina sulle 
nostre mense. che anche 1 
sommergibili atomici come il 
«Thresher » possono affonda 
re con pericolo di contami 
nazioni radioattive denvante 
dalia dispersione del mate 
nale fissile, che avrebbero 
nei Mediterraneo inimmagina 
b:li conseguenze. «Italia no 
stra» e gli scienziati italiani 
lo hanno ricordato al nostro 
govemo. 

Uura Chiti 

con una qualche probabilita 
di successo: ma prima di ar-
rlvare al termine delle sue 
pene ministeriali, Chaban Del
mas aveva dovuto reggere il 
peso di un altro grosso scan
dalo, quello della pubblicita 
ftlandestina alia televisione. 

L"«affare» era gia nell'aria 
da molti mesi: ne aveva par-
lato «L'Humanit6» nell'inver-
no del 1971 senza ottenere 
soddisfazione dal govemo; poi 
era esploso con la pubblica-
zione del rapporto di una 
commissione di inchiesta del
la Camera dal quale risulta
va che alcuni noti personag-
gl del mondo televisivo ave
vano Intascato un buon nume 
ro dl milioni introducendo nel
le normal! trasmissioni cul
tural! o informative elementi 
pubblicitari a favore di un 
prodotto, di una stazione ter-
tnale o di una locallta turlsti-
ca. Tra questi. un noto pro-
duttore di programml -sportl-
vl, goliista fervente e non me-
no fervente propagandists 
(dietro compenso) di articoli 
sportivi e di luoghi dl villeg-
giatura. 

Dal rapporto era risultata 
anche un'altra cosa, molto piu 
bassa e vile delle preceden
t s e cioe che una parte del
le somme o dei materiali rac-
colti dalla TV in campagne 
per i bambini del Blafra o 
del Laos erano finite nelle ta-
sche degli organizzatori. 

In maggio «saltano» De 
Brisson e De Leusse, nspet-
tivamente presidente e ammi-
nistratore delegato della TV, 
scompaiono dal piccolo scher-
mo i volti di alcuni presen-
tatori accusati di pubblicita 
clandestina e l'ente televi
sivo francese viene profonda-
mente rimaneggiato. In giu
gno a saltan anche Chaban 
Delmas che fino all'ultimo, 
aveva difeso 1 dirigenti della 
TV perche di nomina gover-
nativa. 

Pompidou ha fatto piazza 
pulita. Adesso puo andare 
tranquillo alle elezioni legisla
tive e presentare all'opinione 
pubblica un partito goliista in-
flessibile. pulito, perfettamen-
te a smacchiato». Ma non e 
cosi. Poche settimane dopo 
la nomina di Messmer al po
sto di Chaban Delmas, scop-
pia lo scandalo di Lione. L'ar-
resto di un certo Javilliey, ex 
commissario di polizia, provo-
ca una sorta di reazione a ca
tena che a tutt'oggi si pud 
condensare in queste cifre: 24 
persone arrestate tra le quail 
cinque poliziotti, il deputato 
Charret costretto a dimetter-
si dal partito goliista e un al
tro deputato della stessa for-
mazione. Guillermen, grave-
mente indiziato. 

La cancrena sembra avere 
toccato non soltanto gli uo-
mini ma anche gli istituti e 
Lione appare, in filigrana, co
me una specie di Chicago de
gli anni *30 dove poliziotti po
co scrupolosi e deputati dalla 
mano lunga proteggono sfrut-
tatori di donne e padroni di 
case di tolleranza clandesti
ne 

Un traffico 
di miliardi 

Javilliey va in galera per 
avere impedito appunto, alia 
giustizia, cancellando le trac-
ce lasciate da un assassmo. 
di mettere la mano su un 
certo Sorba che nei 1968 ave
va liquidato a colpi di rivol 
tella un concorrente sulla 
piazza della prostituzione lio 
nese. Viene fuorl che Sorba, 
noto «protettore» e gestore 
di una rete di case clande
stine. era stato agent* »letto 
rale di Charret; che Charret, 
amico di propnetan di al-
berghi equivoci, aveva fatto 
ottenere a Sorba il permesso 
di ritomare nella regione lia 
nese dalla quale era stato al 
lontanato anni fa con foglio 
di 'via obbligatono; che agen 
ti di polizia della «monda 
na» facevano chiudere alber 
ghi di ma Jaffa re per nac-
quistarll a basso prezzo e 
riaprlrli poi alia prostituzio
ne con la complicitii del 
• proteUorls loeall; elw 

1 « protettori » ricompensava-
no gli agenti corrotti con lus-
suose vacanze al mare o ai 
monti e con' versamenti in 
contanti che avevano permes
so a Javilliey di farsi costrui-
re una villa del valore di al-
cune decine di milioni; che 
Charret, respingendo l'addebi-
to di essersi servito dl Sorba 
come agente elettorale, aveva 
accusato lo stesso Sorba di 
avere lavorato per altri,- cioe 
per Guillermen. 

La trama e cosi complessa 
inestricabile e sordida che il 
ministero dell'Interno e co
stretto prima ad inviare un 
ispettore generale dalla ca
pitale — come nella comme-
dia di Gogol — col complto 
dl far luce sullo scandalo, e 
poi a nominare un « prefetto 
di polizia» della regione lio-
nese. - -

L'affare dl" Lione non e an
cora spento (in effetti le in-
dagini proseguono e si pud 
dire che non passa ' giorno 
senza una nuova scoperta) 
che esplode quello Aranda di 
cui i lettori avranno seguito le 
vicende, nei giorni scorsi, su 
queste colonne. 

Alio stato attuale delle cose. 
del 136 documenti che Aran
da ha consegnato alia magi-
stratura e che compromette
rebbero 48 personality del re
gime, se ne conoscono una de-
cina: essi riguardano un ca-
stello che il ministro della 
agricoltura Chirac, pupillo di 
Pompidou, si sarebbe acqui-
stato in modo non del tutto 
conforme alia purezza golii
sta; un prestito di trenta mi
lioni ottenuto dal deputato 
goliista Sibeud in cambio di 
un appoggio dato ad una so-
cieta di lavori pubblici; l'in-
tervento dell'ex segretario ge
nerate del partito - goliista 
Tomasini in favore di una 
societa costruttrice di autc-
strade; il deficit di molti mi
lioni che peserebbe sulla am-
ministrazione deU'istituto del
le case popolari di Parigi per 
colpa della incompetenza 
dei suoi dirigenti; le respon-
sabilita, coperte dal govemo, 
nella catastrofe di Tignes che 
costo la vita a 44 giovani 
sciatori; un traffico immobi-
Hare che avrebbe fruttato 500 
milioni al partito goliista. In-
fine una serie di tentativi mi-
nori di corruzione o sempli-
cemente di pressione in cui 
sarebbero implicati il vice se
gretario generate del partito 
Habib Deloncle. il tesoriere 
del partito Fric e ancora To
masini e Chirac. 

Messmer, presentatosi da
vanti alia Camera per la pri
ma volta, tre mesi dopo la 
sua nomina a primo mini
stro ha parlato di «alcune 
debolezze » individuali che non 
debbono permettere al l'oppo
sizione di gettare fango sul 
regime. II fatto e che. se fan-
go e stato gettato. esso non 
e venuto dalla opposizione ma 
daU'intemo stesso del regi
me. Che poi l'opposizione chie-
da che venga fatta piena lu
ce sul caso Aranda o su quel
lo di Lione, denunci il regi
me come produttore di scan
dali e si batta per dare al 
paese un altro regime, questo 
fa parte dei suoi dover: e dei 
suoi diritti. Nella mozione di 
sfiducia presentata dalle sini
stra alia Camera c'e. in sin-
tesi. il quadro di due anni di 
scandali: « Un sistema corrot-
to dallonmpotenza del dena-
ro ha permesso al grande ca
pitate di mettere le mani sulle 
risorse nazionali. Informazio-
nl quotidiane gettano una lu
ce rivelatnce su questo si
stema Poiche tali costumi 
hanno raggiunto una ampiez-
za senza precedenti, la cri-
si morale che ne deriva fa 
apparire la necessita di un 
cambiamento ». 

Ma a questo punto i gollisti 
perdono le staffe, da Pompi
dou a Messmer, fanno la vo
ce grossa e minacciano rap-
presaglie scoprendo cost una 
pencolosa tendenza del golli
smo ad un sistema dove i] 
potere sarebbe ancor piu ac-
centrato nelle mani di un uo-
mo solo: la sesta repubblica 
dl Georges Pompidou. 

Augusto Pancaldi k 
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RIUNITI 
novita di settembre 

GORODETSKIJ 

La formazione del-
lo Stato sovietico 

Biblioteca di storia - pp. 400 
• L 4.500 • Nei suoi piii pre
cis! termini politic! e giurl-
dlcl, il processo storlco del* 
la nascita del nuovo Stato 
'multinazionale socialists. 

GERRATANA 
Ricerche di storia 

del marxismo 
Nuova biblioteca di culture • 
pp. 368 - L. 3.000 • Uno stu
dio puntuale del pensiero dl 
Marx e delle sue diverse in-
terpretazioni teoriche. . 

UZNADZE E ALTRI 

L'inconscio nella 
psicologia 
sovietica 

Nuova biblioteca di cultura 
scientifica - pp. 304 • L. 3.000 
• Ideologia, sperimentazione e 
psicofisiolegla dell'inconseio 
in una serie di articoli, mo-
nografie e saggi di scienzia
t i sovietici: una visione ine-
dita della psicologia in URSS. 

MOISY 

L'America sotto 
le armi 

XX secolo • pp. 336 • L. 1.800 
• II ritratto implacabile ma 
documentato e obiettivo dl 
un'America che la corsa agli 
armament! trascina all'avven-
tura permanente. 

ALBERTI-BINI-
DEL CORNO'-
ROTONDO 

I libri di testo 
Paideia • pp. 240 • L. 1.200 • 
L'abolizione dei testi scola-
stici, secondo gli autori, e 
una delle premesse per una 
scuola ' democratica e real-
mente formativa: quattro bre-
vi saggi argomentano la te-
si , esaminata nelle sue Im
plicazioni didattiche, peda-
gogiche e politiche. 

LEONTJEV 

Psicolinguistica 
Paideia - pp. 144 • L. 900 
• Una puntuale rassegna de
gli studi condotti in Ameri 
ca, Giappone e Unione so
vietica che individua, al di 
la del semplice resoconto. I 
problemi e le prospettive del
la psicolinguistica. 

LUKACS 
Arte e societa 

Universale • 2 voll. • pp. 744 
• L. 3.000 • Un'organica rac-
colta di scritti — molti dei 
quali inediti — che documen
tary per ampiezza problema
tics e profondita critica. la 
ricca articolazione del pen
siero cstetico del filosofo 
ungherese. 

DE JACO 

Le quattro gior 
nate di Napoli 

Letture - pp. 324 - I . 1.200 -
Una documentata rievocazio-
ne della resistenza napoleta-
na che ripropone i l tema del
la partecipazione del giova
ni alia lotta • per la liberta 
e I'indipendenza del paese. 

RISTAMPE 

VYGOTSKUE ALTRI 
Psicologia 

e pedagogia 
Nuova biblioteca dl cuHura 
- pp. 304 - L. 3.000; 

PESENTI 
Manuale di 

economia politica 
Nuova biblioteca di cuHura 
- 2 vol l . • pp. 1.624 - L. 10.000. 

LURIJA 
Linguaggio 

e comportamento 
Paideia • pp. 144 • L. 900 

BATTAGLIA 
GARRITANO 
Breve storia della 
resistenza italiana 

Letture . pp. 240 . I. 1J0O 

DAVIS 
La rivotta nera 

XX secolo . pp. 344 - L 1300 

MARX 
Forme economiche 
precapitalistiche 

Le idee • pp. 172 • L NIL 
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