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Dal luglio 1960 alia riforma della Rai-Tv 

Tribuna politica 
died anni dopo 

Bilancio di una significativa esperienza nella battaglia per la liberty 
di informazione - Come h iniziata «I'awentura» - I primi entusiasmi 

dei telespettatori e la richiesta di un radicale rinnovamento 

Dieci anni fa — per l'esat-
tezza il 5 aprile del 1961 — 
il presidente del Consiglio 
Fanfani presentava alia stam-
pa Tribuna politico, rubrica 
televisiva di incontro perma-
nente fra i partiti e l'opinio-
ne pubblica. Pochi giorni do
po (il 26 dello stesso mese) 
il ministro dolle Poste e Te-
lecomunicazioni dava il via 
alia trasmissione, illustran-
done dal video meccanismi e 
finalita. 

La Tribuna, tuttavia. era 
nata ufficiosamente un anno 
prima con gli incontri eletto-
rali (in tutto sei ore e mez
zo di trasmissione) organiz-
zati in preparazione delle 
amministrative. E' il 1960. 
dunque, l'anno in cui i par
titi si affacciano per la pri
ma volta ed in prima per
sona sul teleschermo. Tutti i 
partiti. La data non e casua-
le: se un progetto di Tribuna 
era in discussione da due an
ni, non v'e dubbio die anche 
il '60 sarebbe trascorso in-
vano se la gloriosa battaglia 
antifascista del luglio non 
avesse imposto una. svolta 
democratica alia vita politi
ca del paese. E* sull'onda 
della recente caduta del go-
verno Tambroni che il paese 
arriva al confronto politico 
amministrativo di novem-
bre: e che la classe domi-
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nante e costretta a cedere 
alle pressioni per una prima 
incrinatura del suo tradizio-
nale monopolio televisivo 
(un monopolio reso partico-
larmente consistente all'in-
domani del 18 aprile '48, 
quando la DC annulla subito 
la recente innovazione de
mocratica che per le elezioni 
del '46 e del '48 aveva aper-
to la radio a < conversazio
ni ^ con i rappresentanti dei 
vari partiti). 

Questi cenni storici rive-
lano subito un elemento co-
mune. indispensabile per fa
re del decennale di Tribuna 
politica qualcosa di meglio 
che una semplice celebrazio-
ne. Rivelano infatti la stret-
ta interdipendenza che corre 
fra lotta democratica di mas-
sa e RAI-TV; fra conquiste 
democratiche e Iiberta del-
I'informazione. Pur nei suoi 
limiti, tutta la storia delle 
Tribune — oggi non a caso 
anche sindacali — e una con-
ferma evidente di questi nes-
si e. quindi. una indicazione 
attendibile per la piu gene-
rale battaglia dei nostri 
giorni. 

Questa storia, del resto, 
emerge assai bene — seppu-
re con evidenti cautele — in 
un volumetto edito dalla stes-
sa RAI e aperto da un lun-
go « bilancio critico ^ di Ja-
der Jacobelli. il <r moderato-
re J> che ha assunto la dire-
zione della rubrica fin dal 
1964 dopo i debutti con Gian
ni Granzotto e Giorgio Vec-
chietti. Nelle parole sue, ma 
soprattutto nelle ricostruzio-
ni delle serate di avvio 
scritte da Granzotto e Vec-
chietti. emerge infatti il sen-
so preciso dei timori — per 
non dire della costernazione 
— con i quali il gruppo di-
rigente abituato ad un mo
nopolio brutale e indiscusso 
dell'informazione pubblica e 
costretto ad applicare un di-
ritto garantito dalla Costitu-
zione (non a caso la famosa 
sentenza della Corte Costitu-
zionale sul monopolio televi
sivo e anch'essa del 1960). 

« C'erano tante incertezze 
e timori intorno ad un pro-
gramma cosi pieno di inco-
gnite da sembrare un'awen-
tura >. scrive Granzotto: e 
Vecchietti ricorda che sino 
al tardo pomeriggio del 26 
aprile 1961 il ministro delle 
Poste e Telecomunicazioni 
c ridiscusse coi rappresen
tanti dei vari partiti e movi-
menti politici. tra un intrec-
ciarsi di telefonate e un an-
dirivieni di dattilografe, l'in-
tero programma che di ora in 
ora subiva modifiche e cor-
rezioni». 

Che sarebbe successo in 
Italia? Come al solito le mas
se popolari (o il cosidetto 
< telespettatore medio») si 
dimostrarono molto piu ma
ture di quanto certi gruppi 
dirigenti non amino credere 
e far credere: 14. 15 milioni 
di italiani (una cifra record 
per quegli anni) si riversaro-
io dinanzi ai televisori che 

finalmente aprivano uno spi-
raglio sulla realta politica 
del paese. 

Nei dieci anni trascorsi, 

tuttavia, l'interesse per le 
Tribune sembra affievolito. 
Esse, oomunque. sono ormai 
ben lontane dai piu recenti 
record di ascolto di alcune 
trasmissioni popolari, mal-
grado abbiano cambiato for
mula tentando le Tribune po
polari, quelle sindacali. i 
confronti diretti, i comizi. 
Successo ed importanza sono 
ancora notevoli si. ma affie-
voliti. Che succede? E' un 
declino della formula, un de-
clino della democrazia? 

E' ancora lo stesso libretto 
della RAI che offre un pun-
to di riferimento attraverso 
i brevi giudizi di uomini po
litici e sindacalisti. Vi si av-
verte infatti il contrasto net-
tissimo fra due ipotesi tele-
visive che vanno ben oltre le 
tribune. La prima e una ri-
proposizione. aggiornata ai 
nuovi rapporti di forza con-
quistati con le lotte di questi 
anni, di uno schema tradizio-
nale: per il quale la radio-
televisione e monopolio dei 
gruppi dominanti: e le tribu
ne sono quindi una conces-
sione abbastanza ampia da 
celebrare con la soddisfazio-
ne di chi non intende molla-
re un'unghia di piu. 

L'altra ipotesi e quella che 
emerge, ad esempio. dalle pa
role del compagno Giancarlo 
Pajetta che inizia con questo 
sferzante giudizio: < Che Tri
buna politica compia solo die
ci anni d gia il segno di come 
si sia partiti in ritardo>; e 
piu avanti afferma che bi-
sogna considerare chiuso il 
periodo in cui c la RAI ha 
fatto e fatto fare* e dove 
dunque «cominciare il pe
riodo di lasciar fare libera-
mente >. E' quello che in ter
mini diversi. afferma anche 
il professor Braga, docente 
di sociologia delle comunica-
zioni all'Istituto Superiore di 
scienze sociali < di Trento, 
quando sostiene la necessita 
di «altre indipendenti rubri-
che. tese pur esse a favorire 
il passaggio dalla cultura po
litica del suddito a quella del 
cittadino >. 

La verita. infatti, e che 
Tribuna politica non e piu 
una « awentura *: bensi un 
diritto acquisito e mantenu-
to con una costante battaglia 
(che. inutile dirlo. ha sem-
pre visto i comunisti in pri
ma fila) dalla quale scatu-
risce la coscienza di diritti 
}en piu ampi e quindi lo 

stimolo e l'attesa per una in
formazione radicalmente tra-
iformata. Piu che modificare 

una rubrica. le masse popo
lari awertono oggi l'esigen-
za di rinnovare tutta la ra-
dio-televisione. E se questo 
pud indicare il declino di una 
formula e certo che rappre-
senta uno sviluppo dalla de
mocrazia. 

Dario Natoli 

Uscito in Francia il secondo volume delle «Memorie della speranza* 

[ anno di orazta del aenerale De Gaule 
L'inizio del volume con un tono da Luigi XIV - Spietato ritratto di Pompidou - Una vendetta 
postuma per saldare i conti con tutti? - In questi stessi giorni pubblicato il libro di Mal-
raux che racconta un lungo colloquio con il generale nei '69 - Aneddoti, impressioni, giudizi 
senza perif rasi - Le profezie sul Terzo mondo e il rimpianto per la scomparsa dei « Grandi» 

Quando i muri di Parigi erano tappezzali di 
ritratti di Charles De Gaulle... Fino al suo su-
perbo riliro politico, il generale che si identifi-
cava con la Francia e con la sua • grandezza » 
fu il protagonists senza rivali della politica 
interna e intsrnazionale. Nei secondo libro 
delle c Memorie» appena uscito in Francia, 
egli sembra voler prendersi una rivicnita po-. 
stuma su tutti (o quasi) gli uomini che gli 
furono avversari e persino collaborator!, at

traverso giudizi spietati. Oggi i francesi, pro-
prio dalle memorie del generate, sono stimo-
lati alia riflessione su cio che e diventato il 
golKsmo c dopo De Gaul le»: i commenti e 
le polemiche sul libro appena uscito non sono 
infatti di carattere letterario, ma politico. Nel-
I'insolita foto di qualche anno fa , il gigante-
sco manifesto sfa per essere fissafo d^ll'at-
tacchino che non si accorge di essere, per 
un attimo, irriverente e beffardo. 

"MON CI ACCADE sempre 
-*•' di leggere le note set-
tinianali di Ricciardetlo 
(Augusta Guerriero) su 
€ Epoca > ma qualcuna, a 
volte, ci avrebbe ridato, co
me un tempo, la voglia di 
«dar fuori», se non ci 
avesse trattenuto una sorta 
di rispetto per le condizioni 
in cui Guerriero stesso, in 
ripetute occasioni, ha pub-
blicamente confidato di ver-
sare, nei suoi colloqui con 
i lettori: il suo stato di sa
lute non e buono, si sente 
depresso, triste e solo. A 
Ricciardetto i nostri riguar-
di certo non importano, ma 
perchi non usarglieli ugual-
mente, se gia la vita gli si 
mostra cost inclemcnte? 

Ma Valtro giorno, leggcn-
do in ritardo uno scritto 
di Guerriero, «La polizia 
disarmata e una minaceia 
per la democrazia > (• Epo
ca » del 7 marzo), abbiamo 
per cosi dire toccnto con 
mano che davvcro il dolore 

' non sempre migliora For-
se miqliora t biiom, ma si-
curamentr rende pu'i spie
tati i cnftit't e Guerriero c 
tra questi ullimi Lo dimo-
stra il gusto, assolntamente 
borbonico, cne ha per la 
repressione dei «rwolto-
si •; I'injerocito fastidio 

che suscitano nei suo am
mo coloro che vogliono 
cambiare U mondo, mutare 
« Vordine » delle cose, nei 
quale Ricciardetto ha sem-
pre goduto di un posto pri-
vilegiato o, peggio, di un 
posto concesso dai privile-
giati; la rabbiosa arrogan-
za con cui giudica e con-
danna Vimpazienza dei di-
seredati; la vendicativa 
gioia con la quale denun-
cia i loro errori. Quest'uo-
mo, nella perfidia, e vera-
mente un intemazionalista: 
la polizia che spara e il suo 
ideale supremo: deve spa-
rare in Italia contro « * co
munisti », come spara nei 
Vietnam contro i vietcong. 
La sua passione per gli 
amertcani & di natura sbir-
ratica, e la stessa che gli 
fa angurarc, qui, che « sia 
consentito agli agenti Vuso 
delle armt ». Ha lamentato 
per nnni che qli USA non 
abbiano cominciato ad am-
mazzare prima, in Indocina, 
e non abbiano ammazzato 
piu in fretta e di piii, e 
adesso trova che in Italia 
la polizia non spara abba
stanza, non ha mai sparato 
abbastanza, e deve final
mente cominciare a farlo 
per salvare * Vordine ». 

Ma quale «ordine»? 
Guerriero scrive: • Perche 
il popolo ama, si, la Iiber
ta, ma prima della Iiberta 
vuole 1'ordine ». No, signor 
mio. Prima della Iiberta il 
popolo non vuole Vordine, 
vuole la giustizia, e perchi 

L'«ordine» di Ricciardetto 
venga la giustizia bisogna 
che, prima, coda «Vordi
ne » di Guerriero, che e un 
ordine in forza del quale 
milioni di lavoratori emi-
grano, centinaia di migliaia 
di bambini di otto, nove, 
died anni lavorano dalla 
mattina alia sera per cin
que o seimila lire al mese, 
un milione e mezzo di lavo
ratori restano infortunati 
in un anno, e i ritmi nelle 
fabbriche li accoppano per 
frustrazione e per fatica, 
le lavoratrici, a domicilio 
o negli stabilimenti, sven-
gono sfinite. Lei crede, si
gnor Guerriero, che la po-
vera gente voglia questo or
dine prima della Iiberta. Li 
prende anche per imbecilli, 
i lavoratori? Essi sanno be-
nissimo che se questo ordi
ne non cade, la Iiberta non 
Vavranno mai, come non 
Vhanno mai avuta, mentre 
Vhanno avuta i padroni, la 
Iiberta, perchi il loro or
dine lo hanno sempre im
posto prima, e le forze del
lo Stato, polizia in testa, 
glielo hanno sempre difeso. 

La sua grande trovata e 
Vec.uidistama. Lei dice: te-
niamo a posto, ugualmente, 
i comunisti e t fascisti. 1m-
poniamo ad entrambi Vor
dine, ma sa benissimo (e lo 
dice apposta perchi lo sa 
benissimo) che questo si-

gnificherebbe non muovere 
piu nulla, lasciare il mondo 
com'e, secondo il suo idea
le. Lei ha mai visto un cor-
teo dt lavoratori, che sono, 
in gran parte, comunisti? 
Ne legga % cartelli: chiedo-
no maggiori salari, piu sicu-
rezza, trasporti, ospedah, 
case, asili. Tutte cose che, 
se ottenute, le rovinano 
« Vordine », signor Ricciar
detto, e addio privilegi, ad-
dio potenza, addio panfili. 
Ma osservi i cartelli dei fa
scisti: domandano di sven-
tolare le bandiere, di esal-
tare i « supremi valori », il 
cielo d'ltalia, la razza, la 
slirpe, la giorentu, il genio 
italico, la memoria dei pa-
dri, dei nonni, dei bisnonni 
fino agli antichi romani, E' 
tutta roba che vi va benis
simo, che non vi fa sborsa-
re una lira, che lascia a Co
sta le sue navi, a Pirelli 
le sue fabbriche, a Torlonia 
le sue campagne. Cosa ere-
dete, che non lo sappiamo 
che a voi della patna non 
ve ne importa - niente? 
Agnelli passa la sua vita a 
dire che se ne va, che si 
trasferisce in America o 
non sappiamo dove, perche 
il giorno in cui la Fiat non 
gli rende piu cid che vuo
le, « Vavvocato • se ne im-
pipa dei supremi valori'e 
degli avi, dei vessilli e del

la stirpe. I suoi « supremi 
valori» sono i profitti e sa 
benissimo che i fascisti, 
come e gia successo, non 
glieli toccheranno mai. 

Ma poi lei, signor Guer
riero, che invita la polizia 
a fare uso delle armi, cre
de che finora le forze del 
suo ordine abbiano sparato 
caramelle e gafofani? Lei 
forse, in omaggio al mondo 
che le piace (magari senza 
un interesse diretto: peg
gio), consulta soltanto i 
bollettini di borsa, ma noi 
abbiamo sotto gli occhi una 
tragica lista. Dal 1947 al 
1969 sono caduti uccisi dal
la forza pubblica 91 brac-
cianti, opcrai, studenti, e 
674 sono rimasti feriti da 
armi da fuoco, senza con-
tare i 78.000 arrestati o fer-
mati. Noi non siamo cosi 
malvagi, e stupidi, da soste-
nere che le forze delVordi-
ne abbiano deliberatamen-

'• te ucciso, ma lei invoca 
una polizia che non sia 
« uisarmata »; le pare pro-
prio disarmata una polizia 
che in dieci anni slende a 
terra 91 lavoratori e ne fe-
risce 674? 

, 11 suo odio di classe la 
. rende infame, stgnor Ric

ciardetto, come quando 
parla di «... tutte le volte 
che ci sono stati moti aiu-
tati organizzati e incorag-

giati da comunisti con vit-
time specialmente fra gli 
agenti dell'ordine. Ricordo 
per tutti l'episodio avve-
nulo a Milano, quando con 
una sbarra di ferro fu let-
teralmente sfondata la te
sta al povero Annarum-
ma ». Qui fc una infamia 
e una menzogna, e sono 

entrambe consapevoli: ncs-
suno ha ancora potuto dire 
come sia veramente andata 
la dolorosa vicenda che co-
sto la vita al povero agente 
Annarumma, e quando lei 
lo fa passare per un deli-
berato omicidio mente sen
za pudore. Poi e'e Vinfamia 
che sta in quel suo cinico 
« ricordo per tutti ». « Tut
ti » gli altri casi quali sa 
no, dove sono avvenuti? E 
infine lei scrive: «... biso 
gna dare agli agenti del 
1'ordine la certezza che sc, 
per difendersi da aggres
sion! fanno uso delle armi, 
non saranno poi iradotti in 
giudizio come dehnquenti >. 
Ora, nella miglwre delle 
ipotesi, gli agenti hanno 
sparato per difendersi e 
hanno ammazzato 91 lavo
ratori: e'e un agente m ga 
lera, un commissano, un 
questore? E c*c mat stato? 

Signor Ricciardetto, pud 
darsi che lei soffra di van 
acciacchi. ma forse non ha 
mai curato il peggiore che 
Vaffligge: la malvagtta 
Provi a capire, a essere 
umano e generoso. Vedra 
che le fara bene. 

Fortebracclo 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI, marzo. 

«Nell'anno dl grazla 1962 
fiorlsce il rinnovamento della 
Francia». Non cl saremmo 
meravigliatl di leggere «Nel-
l'anno di grazia 1662» tanto 
lo stile di questa splendida 
apertura ci confortava sul se-
colo. Ma non e Luigi XIV 
che ci trasmette i suoi rlcor-
di dl monarca «solare» e il 
generale De Gaulle che attacca 
cosi il secondo volume delle 
«Memorie di speranza» (1) 
uscito in questi giorni nelle 
librerie. E non si tratta nem-
meno di un volume compiuto, 
ma dei primi due capitoli che 
il generale aveva rivisti e 
corretti alia vigilia della sua 
morte e che la famiglia, l'edi-
tore e gli amid hanno voluto 
dare alle stampe come ultimo 
omaggio alia memoria dello 
scomparso. 

Era proprio necessario? Dal 
punto di vista stilistico e, se 
si vuole, stonco, questi due 
capitoli non aggiungono nulla 

ne alia fama del memoriallsta 
ne al prestigio dell'uomo dl 
stato. 

In effettl, se 11 primo vo
lume delle «Memorie di spe-
ranza» aveva il sereno distac-
co dell'uomo ormai Hberato 
dalle passioni, e soprattutto 
da quella tremenda e supe
riore passione che e la poli
tica, qui — quasi brutalmen-
te — ci troviamo davanti a 
200 paginette dove il generale 
sembra volontariamente seen-
dere dal suo piedistallo e ri-
gettarsi nella mischia, con la 
deliberata intenzione di colpi-
re, di ferire i suoi vecchi av
versari — i giornallsti, i gior-
nail, la radio, la televlsione, i 
partiti, i sindacati, le singole 
personalita — in un estiemo e 
violento regolamento di conti. 

Forse questi due capitoli, 
nei contesto di una opera 
compiuta, avrebbero avuto 
meno risalto, nei senso che 
avrebbero certamente trovato 
un contrappeso altrove: ma 
poiche nessuno ne leggera mai 
il seguito che era stato appena 
abbozzato, si ha persino Tim-
pressione, e non del tutto 

peregrina, che la pubbllcaalo-
ne di questa opera incompiu-
ta sia stata una vendetta po
stuma non tanto del generale 
quanto di amici suoi che a-
vevano bisogno di queste pa-
gine per ferire qualcuno che 
in altri tempi si era permesso 
di ferire il generale. 

Del resto, quest'uomo altri-
menti altero che si accanlsce 
su questo o su quello. che fi
nalmente ci nvela le sue pas
sioni e quindi i suoi limiti 
umani, se da un lato assesta 
un colpo al proprio mito dal-
l'altro diventa piu abbordabi-
le, piii umano e finalmente 
piu simpatico. Le«gete le due 
pagine su Pompidou, ad 
esempio. e ne avrete una pro-
va. Pompidou che aveva il 
maestro in quahta dl presi
dente del Consiglio per sel 
anni consecutivi non senza 
venire con lui al ferri corti 
fino a lanciargli la sficia della 
successione sul morire del '68. 
Pompidou attuale presidente 
della Repubblica, deve avere 
cambiato colore alia lettura 
del ritrattino fattogll da De 
Gaulle. 

La penna come un fioretto 
Per cominciare De Gaulle 

parla della sua fedelta, della 
sua cultura, della sua intelli-
genza e della sua competenza, 
qualita che «lo portano per 
natura a considerare soprat
tutto il lato pratico delle co
se » e che lo inclinano «agli 
atteggiamenti prudenti e alle 
operazioni condotte con ri-
servatezza ». 

Ed ecco che quest'uomo, 
certamente capace ma dun
que non eccezionale «ha la 
fortuna di trovare al vertice 
dello Stato un appoggio cor-
diale e vigoroso, al governo 
dei ministri che non gli lesi-
nano il loro concorso, al par-
lamento una maggioranza 
compatta e nei paese una gran 
massa di gente disposta ad 
approvare De Gaulle »: insom
nia, chi. in queste straordina-
rie condizioni, non sarebbe 
riuscito a fare qualcosa di 
buono? Perfino La Malta, pen-
siamo noi che abbiamo il vi-
zio di ricondurre tutto alle 
cose nostrane. Ma De Gaulle 
continua implacabile usando 
la penna come un fioretto: 
«Cosi, coperto dall'alto e so-
stenuto dal basso, e per di 
piu fiducioso in se stesso no-
nostante la sua circospezione, 
egli (Pompidou) affronta i 
problemi facendo uso, secondo 
i casi, della facolta di capire 
e della tendenza al dubbio. 

Essendo io cid che sono e 
Pompidou cio che e, l'ho 
messo in carica affinche mi 
assista nei corso di una fase 
determinata. Ma le circostan-
ze avranno un peso determi
nant© e mi costringeranno a 
lasciarlo in carica piii a lun
go di qualsiasi altro capo di 
governo da un secolo a que
sta parte ». Insomma, nemme-
no questi sei anni di potere 
vanno ad onore delle qualita 
di Pompidou perche le circo-
stanze cambiarono i disegni 
del generale e non perche il 
generale avesse riconosciuto 
in lui un assistente insostitui-
bile. 

Due pagine di ritratto nelle 
quali, se e'e tutto Pompidou, 
e'e anche tutto De Gaulle, lo 
uomo che non perdona gli af-
fronti e che al momento buo
no, col suo feroce umorismo, 
si mette al tavolino per distil-
lare con allegra perfidia le 
parole che uccidono e feri-
scono in profondita. « Sotto le 
apparenze della bonomia pro-
tettrice — ha scritto un com-
mentatore — non si potrebbe 
dire meno in cosi gran nu-
mero di parole ne avanzare 
un maggior numero di insi-
nuazioni in cosi poche righe. 
Questo e lo stile delle grandi 
perfidie ». 

Viene spontaneo di chie-
dersi: De Gaulle, chi era co-

stui? L'altero, irraggiungibile 
monarca di Francia che det-
tava legge senza mai o quasi 
mai scendere dal cielo o lo 
appassionato e terrestre uomo 
politico che ci viene rivelato 
dalle sue ultime memorie? 
Nei dubbio astieniti, dice un 
vecchio e, quindi, saggio pro-
verbio. 

Ma un uomo senza dubbi 
come Malraux (senza dubbi 
almeno su se stesso) poteva 
astenersi dal grande ritratto 
del grande uomo scomparso? 
Certamente no. E Malraux pit-
tore, poeta, filosofo, romanzie-
re e uomo di awentura — 
artista insomma nei termine 
rinascimentale — ha voluto 
sciogliere il dubbio riscriven-
do le quattro e piu ore di col
loquio che egli ebbe a Colom-
bay col generale De Gaulle 
I'll dicembre '69. 

E' Malraux infatti a deft-
nire «intervista» questo li
bro — «Le querce che vengc-
no abbattute » (2) — dove il 
grande artista incontra 11 
grand'uomo di Stato, dove il 
grande uomo di Stato ha la 
fortuna di avere davanti a se 
il grande artista che ne tra-
mandera alia storia i pensieri, 
e allora in questa doppia di-
mensione di grandezza tutto 
tende al monumentale. Mo-
numento a De Gaulle o mo-
numento a Malraux? 

Due geni che s'incontrano 

Nessuno potra dirlo mai, 
come nessuno potra mai dire 
quello che fu veramente det-
to e non detto, sognato o in-
ventato — ma nella linea del
le grandi invenzioni — in 
quel lungo pomeriggio di di
cembre in cui De Gaulle, uo
mo di Stato in pensione, scrit-
tore di memorie, passa in ras-
segna ad alta voce, per quel-
l'ascoltatore d'eccezione che 
e Malraux, i grandi problemi 
della storia e del mondo. del-
l'universo, della vita e della 
morte, della decadenza della 
Francia mentre l'ascoltatore 
a sua volta versa un contrap-
punto di pensieri altrettanto 
elevati: e poiche nessuno, ov-
viamente, prende appuntl e 
Malraux non e Pico della Mi-
randola, questa ritrascrizione 
non e e non pud essere che 
un fantastico pot-pourri di 
questo e di altri incontri, un 
sogno di Malraux, 1'ultima 
sua awentura di scrittore av-
venturoso, dalla Cina alia 
Spagna. dalle memorie alle 
antimemorte fino all'affasci-
nante conquista del potere as-
soluto o quasi accanto alio 

uomo della prowidenza e del 
destino. 

Che occasione perduta per 
Chateaubriand, scrive senza 
modestia Malraux, una inter
vista con Napoleone a San-
t'Elena. Due geni che si incon-
trano e che storia ne sarebbe 
uscita! Come dire: Chateau
briand ha perduto I'occasione. 
Malraux invece 1'afferra, la 
trasfigura e cerca di fame 
opera d'arte. E se De Gaulle 
non ha proprio detto tutto 
quello che Malraux gli mette 
sulle labbra, che importa? 
L'uno e l'altro hanno il senso 
della propria grandezza, della 
storia, delle civilta viste attra
verso il loro prisma persona
te e si intendono a meraviglia 
sicche Malraux, alia televisio-
ne, presentando due giorni fa 
questo libro — una trasmis
sione folgorante come il per-
sonaggio — ammette che pro-
babilmente qualche pensiero 
attribuito a De Gaulle era suo 
e viceversa. E forse, aggiun-
giamo noi, qualche frase non 
e mai stata pronunciata anche 
se l'autore la riferisce come 
verita rivelata. 

Ma vi sono — a parte le 
centinaia di aneddoti, di ma-

lignita che da sole potrebbero 
fare la fortuna di questo li
bro — i momenti di abban-
dono del Generale. quello che 
De Gaulle, forse. non avrebbe 
osato scrivere nemmeno nel
le sue memorie. le impressio
ni dell'uomo solo e abbando-
nato da un paese che, eviden-
temente, non ha capito la sua 
grandezza: a In maggio (1968) 
tutto mi sfuggiva. Non riu-
scivo a controllare nemmeno 
il mio proprio governo ». E la 
frase sibillina, quando Mal
raux gli parla della crisi tra 
lui e il francesi: e comincia-
ta in maggio o al tempo delle 
presidenziali del 1965? «Mol
to prima — dice De Gaulle — 
ed e per questo che ho pre-
so Pompidou». Ancora lui, 11 
delfino. Malraux non ha ca
pito la frase e lo ha detto 
davanti a milioni di telespet
tatori. Prendere Pompidou co
me intermediario, data la sua 
natura pratica. per parlare a 
dei francesi che non credono 
piu nella grandezza del loro 
paese? E' questo il compito 
Hmitato di cui De Gaulle par
la nei due capitoli da noi ci-
tati all'inizio? 

« I francesi con le pantofole» 
SI, continua amara mente 

De Gaulle, quasi lugubre, 1 
francesi, «non a mano piu la 
Francia », non hanno piu a am 
bizioni nazionali. Sono stati 
sublimi senza saperlo e ora 
sono mediocri e non lo vo
gliono credere». I francesi 
a si sono messi in pantofole». 
come del resto altri popoli 
europei. La Francia, con De 
Gaulle, sera liberata del par-
lamentarismo (la vecchia be-
stia nera del Generale) e ora 
vi scivolera di nuovo. Ed e 
ancora niente. II tono si fa 
profetico Tra una generazione 
entrera in campo «il terzo 
mondo» e allora sara finita. 
«Gandhi, Churchill, Stalin, 
Nehru e perfino Kennedy so 
no scomparsi e i loro funeral! 
sono stati i funerah di un 
mondo ». 

E Malraux alia televisione. 
scavato, le mam in febbnle 
agitazione, i suoi tremendi 
«tic» che gli deformano II 
volto. quasi epilettico. spiega: 
«Di grandi ne restavano due. 
De Gaulle e Mao. Ora che lui 
e morto resta Mao». 

Grandi che fanno la storia, 
meglio, che arrivano al mo
mento In cui la storia ha bi

sogno di loro e che sanno se-
guirne il corso e magari im-
primergli una certa piega in-
delebile. De Gaulle, spiega 
Malraux, non ha mai conce-
pito la Francia ed 1 grandi 
movimenti sociali in termini 
di classe. Ma «le potenze del-
l'oro» non hanno mai amato 
De Gaulle, anche se la sua 
azione non poteva essere an-
ticapitalistica nei senso mar-
xista. «II guaio e — confessa 
l'autore della "Condizione u-
mana" — che oggi tutti gli 
intellettuali, anche quelli an-
ti marxisti, non possono fare 
a meno di ragionare in termi
ni marxisti». 

La lingua batte dove il den-
te duole. Dal tono elegiaco 
ed epico si passa a quello del
la battuta feroce secondo gli 
umori mutevoli del personag 
gio, in un ritmo sempre di 
eccezionale intensita I co 
mumsti? «Non credono piu 
abbastanza nei comumsrno — 
dice De Gaulle che si const 
dera un nvoluzionano — ne 
nella rivoluzlone. A furla di 
protestarsi democratlci Io so
no diventati per davvero. Mi-
nacciano 11 potere ma hanno 
paura di prenderlon. 

I radicali? «Centinaia dl 
soldati sono morti per I* Re
pubblica nei l'anno secondo, 
nessuno e mai morto per il 
partito radicale*. 

I socialist!? a I comunisti 
quando mamfestano vanno 
dalla piazza della Bastiglia 
alia piazza della Nazione. I *o-
cialisti non vanno da nessuna 
parte ». 

I « gauchistes»? «La lunga 
marcia per arnvare alio stadio 
Charlety ». 

La causticita di De Gaulle 
piu la fantasia di Malraux e 
la volonta di fare un monu-
mento alia memoria del gran
de scomparso. Oppure la vo
lonta, secondana ma non 
meno forte, di drizzare un 
busto commemoralivo al suo 
profela, Andre Malraux. 

Augusto Pancaldi 
(1) Charles De Gaulle: M6-
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(2) Anriree Malraus: Let chi
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