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Esperienza a viale Mazzini di una delegazione operaia 

Cosi si conquista 
un programma 

televisivo 
La trattativa con Bernabei e la « concessione » della trasmis-

sione - Esplodono subito le contraddizioni con la struttura della 

RAI - La posizione delle confederazioni sindacali: la riforma 

condizione preliminare e lo scontro sugli spazi autogestiti 

Pochi giorni fa una dele
gazione di operai romani — 
della Pantanella, della Cre-
spi, della Donna Paula e gli 
edili della Sogene: tutti la-
voratori in lotta in difesa del 

J, posto di lavoro — si sono 
recati al pala^o di vetro del
la direzione generale della 
RAI. a! viale Ma?zini. per 
protestare e presentare una 
precisa richiesta. 

La protesta era sul silen-
zio che radio e televisione 
hanno mantenuto (e conti-

, nuano a mantenere) sulla 
lotte in corso e. piu in ge
nerale. sulla situazione so-

ciale ed economica della ca 
n U n U *» r l n l l i tv\rt!nnft l a - r i n . 

le. La richiesta e stata quel-
la di un intervento immedia-
to: ma non attraverso un 
generico notiziario. bensi con 
un programma organico e 
concordato. controllato diret-
tamente dai lavoratori. su un 
tema che non interessa sol
tanto gli operai in lotta o 
i disoccupati laziali. bensi 
— evidentemente — l'intera 
collettivita. 

I/esperienza 
di « Turno C » 

L'iniziativa, e la risposta 
della RAI. sono indicative di 
una situazione piu generale 
che ripropone con estrema 
evidenza i temi di fondo del-

• to scontro politico in atto per 
trasformare radicalmente la 
attuale struttura della pub-
blica azienda di informazio-
ne: scontro che si va preci-
pitosamente avviando verso 
le sue scelte conclusive. 

La RAI. infatti. ha accet-
tato la proposta dei lavora
tori romani: e da qualcho 
giorno. grazie anche all'im-
pegno diretto dei dingentl 
sindacali. s'e iniziato il la
voro di preparazione (affida-
to ai redattori della rubrica 
Cronache dell'economia e del 
laroro). Ma quale RAI ha 
accettato. e come? 

I lavoratori romani, con la 
loro iniziativa. hanno indivi 
duato subito un primo punto 
di contraddizione quando 
hanno preteso ed ottenuto di 
poter esprimere la propria 
richiesta al direttore genera
le dell'azienda. Ettore Ber
nabei. rifiiitando decisamen-
te mediazioni a livello gerar-
chico inferiore. Questa prete-
sa nasce da una esperienz3 
concreta: che J'attuale strut 
tura della massima azienda 
pubblica di informazione e 
fondata sul verticismo asso-
luto. cosicche ogni decisione 
non puo che discendere dal-
I'alto Quando. in altre occa-
smm. i lavoratori hanno ten-
tato sollecitazioni analoghe 
— come e avvenuto di re-
cente a Napoli con una trat
tativa a livello di centro na-
poletano — il meccanismo 

centralizzato della RAI ha 
rihutato ogni concreto impe-
gno; e la partecipazione < dal 
basso » e stata eliminata sul 
nascere. 

Questa contraddizione ve-
rificata nella pratica si pre-
senta dunque come indica-
zione di un terreno generale 
di lotta: che e intanto quello 
di spezzare l'attuale artico-
lazione decisionale, attraver
so un decentramento che pud 
essere una prima garanzia 
(seppure ancora non suffi-
ciente. come vedremo) per 
una effettiva < apertura > del
l'azienda ad un diverso rap 
porto fra informazione, fonti 
ripH'informayione. destinatari 
deU'informazione. 

II < si > di Bernabei — im-
pegnato in questi giorni in 
una battaglia per la soprav-
vivenza dell'attuale gruppo 
dirigente e quindi piu dispo-
nibile a qualche concessio
ne — ha aperto. tuttavia, un 
secondo e ben piu complesso 
problema che investe ancora 
piu esplieitamente il modo 
stesso di concepire e gesti-
re 1'infomiazione radio-tele-
visiva. 

Chi. e come, dovra realiz-
zare U programma richiesto? 
Secondo quali criteri sara 
decisa la sua collocazione 
nel quadro generale della 
programmazione televisiva? 
E cioe: chi decide se trasmet-
tere l'inchiesta sul primo o 
sul secondo canale; in un'ora 
di massimo ascolto o nasco-
sta in orari < inutili », qual e 
quello assegnato — ad esem-
pio — a Turno C? 

Proprio la fall it a esperien
za di Turno C, anzi. ha inse-
gnato che non basta la ge-
nerica concessione di uno 
t spazio > televisivo che non 
sia poi direttamente control
lato dai lavoratori e per il 
quale non si possa nemmeno 
determinare la collocazione 
(Turno C, dedicato formal-
mente ai problemi del mon-
do del lavoro. non ha prati-
camente pubblico operaio). 

Trattative 
sulPorario 

Di qui e nata la richiesta 
specifica di trattare e con-
cordare l'intero arco dei pro
blemi che investono il singo-
lo programma «concesso > 
da Bernabei: dalla sua ela-
borazione teorica alia realiz-
zazione pratica. fino all'ora-
rio di trasmissione. Anche su 
questo punto lai RAI. formal-
mente. si e mostrata com-
prensiva: nella pratica — a 
quel che ci risulta — sta gia 
puntando i piedi per non ce-
dere nemmeno un briciolo 
del suo globale potere deci
sionale. 

La conferma. del resto. vie-
ne da un altro e piu comples
so genere di trattativa che 

l'attuale gruppo dirigente del
la RAI e stato costretto ad 
intavolare in questi mesi, 
sempre sul fronte del lavoro. 
Diciamo dei passi effettuati 
dalle segreterie confederal" 
della CGIL, CISL e UIL per 
ottenere — al di la dei sin-
goli interventi dal basso co
me quello romano — un im-
Degno organico della RAI sul-
I'insieme dei problemi affron-
tati nelle lotte dei lavoratori 
italiani. 

Dopo il ciclo 
suH'autunno 
A questa richiesta globale 

che investe la struttura stes-
sa dell'azienda. i nodi sono 
venuti al pettine. Le confe
derazioni, forti deU'esperien-
za acquisita (fra cui va an-
noverata anche quella con-
traddittoria del ciclo suH'au
tunno caldo) sono giunte ra-
pidamente alia conclusione — 
come del resto hanno detto 
nel documento unitario del 
primo marzo — che la que-
stione preliminare 6 quella 
di una riforma della RAI. 
Continua. certo. la press ion e 
per € ricercare intese circa 
la natura, il tempo, la col 
locazione della informazione 
sindacale i>: si insiste per un 
riesame di Tribuna sinda
cale: ma le trattative sono 
ad un punto morto. In effetti, 
proprio il discorso su «na
tura, tempo e collocazione > 
deU'informazione pone in di-
scussione la stessa ragion di 
essere dell'attuale struttura 
della RAI: ed anche ipote-
tiche « buone volonta » del
l'attuale gruppo dirigente si 
scontrano nei fatti contro un 
meccanismo costruito proprio 
per respingere o emarginare 
richieste di questo tipo. ca-
paci cioe di mettere in di-
scussione il monopolio del-
I'informazione radio-televisi-
va da parte dei gruppi eco-
nomici e politici dominanti. 

E' per questo che l'espe-
rienza parzialmente positiva 
degli operai romani (che non 
a caso hanno incontrato 1'im 
mediata solidarieta dei lavo
ratori interni della RAI) si 
offre oggi non soltanto come 
elemento di meditazione. ben
si come azione pratica da 
generalizzare ed estendere a 
tutto il paese: cosi da molti-
plicare le testimonianze sul
la contraddizione esistente 
fra l'esigenza di una nuova 
struttura deU'informazione e 
quella difesa dagli attuali 
gruppi dirigenti del paese, 
costringendo quest'ultimi ad 
un confronto cui fin'oggi han
no sempre tentato di sottrar-
si. E rafforzando cosi il fron
te di lotta per la decisiva 
battaglia di riforma della 
RAI-TV. 

Dario Natoli 

Dietro la crisi dell'illustre premio Goncourt, la spinta verso la produzione di consumo 

i urn UNA mm u HI l 
II successo di cassetta prende il posto dei valori 
esprimono non in termini cultural!, ma in cifre 
litiche dei «grandi», Gallimard e Hachette 

letterari - Gli incassi di « Love story » fanno gola anche agli editori francesi - Contrasti che si 
d'affari - Le dimissioni a catena di Aragon, Salacrou, Heriat e Quenau dalla giuria - Opposte po

ll decano che si vendica con uno scandalo - Anche gli altri premi disertati da nomi famosi 

Applausi per 
Sacco e Vanzetti 

Sacco e Vanzett i , ammanetlat i e circondati dai poliziotti, passa-
no a testa alta tra I'ostiliia dei dimostranti invlati in piazza dagli 
stessi organizzatori del complotto che esige delle vitt ime inno-
centi . I I pubblico applaude, con calore e con passione, questo 
momenta come gli a l t r i punti salienti del f i lm di Montaldo che 
rievoca la tragica avventura umana e politica dei due emigrantl 
italiani negli Slati Unit! dell'anno 1927. I I grido di c Pinelll > si 
leva nelle sale cinematografiche di tutta I tal ia a sottolineare le 
analogie tra la montatura poliziesca di ieri e quella di oggi, tra 
gli anarchici che finirono sulla sedia elettrica in America e I'anar-
chico a caduto > dalla finestra della questura di Mi lano. E' cosi 
che il f i lm verif ica nella reazione della fol ia il suo successo e prova 
la sua val idi ta: non e soltanto un documentario, ma un modo di 
riportare a l presente personaggi, ideal i , contraddizioni, violenze 
e soprusi sui quali ogni coscienza si misura. 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI, marzo 

Nel 1967 Nathalie Sarraute, 
una delle piu interessanti fi
gure del « nouveau roman », 
abbandona la giuria del pre
mio letterario Medlcis assie-
me a Claude Roy e a Mar
guerite Duras. Nel 1968 Louis 
Aragon, il massimo poeta fran-

cese, rassegna le dimissioni 
dalla giuria del premio Gon
court, nella quale era entrato 
a far parte da pochi mesi. 
Nel 1969 Maurice Nadeau, Ro
ger Grenier e Etienne La-
lou lasciano la giuria del pre
mio Theofraste Renaudot. Nel 
1970 6 1'illustre critico Clau
de Simon a disertare la giu
ria del Medicls sulle orme 
della Sarraute e dei suoi col-
leghi. Finalmente agli inizl 
del 1971 un'altra frana scon-
volge il Goncourt: Armand 
Salacrou, Philippe Heriat e 
Raymond Queneau danno le 
dimissioni dalla giuria del piu 
illustre premio letterario 
francese. 

Si dira: gli uominl passa-
no, 1 premi letterari restano. 
Certo. Ma se le giurie, una 
dopo Paltra, subiscono salas-
bi di quealu genert:, peidono 
cioe gli scrittori e 1 criticl 
plii quotati, resteranno ugual-
mente in piedi, ma per fare 
cosa e per premiare chi? 

Le orisi all'interno del Me
dlcis e del Renaudot non ave-
vano fatto, a suo tempo, trop-
po clamore. I dlmisslonarl se 
n'erano andati in sordina, in 
sordlna erano stati sostituiti e 
gli incidenti erano statl chiu-
si senza danno o quasi. Ma 
l'ultimo « caso » ha messo in 
subbuglio il mondo letterario 
ed editoriale francese ed ha 
riproposto in termini clamo-
rosi il problema dei premi 
letterari. della loro morallta, 
della loro finallta. Perch6 il 
Goncourt — anche se negli 
ultimi anni ha rivelato ben po-
co — rimane sempre il solo 
premio che pub assicurare la 
fortuna di un autore e quel
la del suo editore garanten-
do una tiratura minima di 
duecentomila copie al llbro 
che pub fregiarsi della fascet-
ta con la scritta «Premio 
Goncourt». Ideato dai curio-
si e pettegoli fratelli Gon
court per « rivelare » una vol-
ta all'anno un'opera scono-
sciuta e degna, questo pre
mio e diventato in effetti una 
ghiottissima torta, che ogni 
editore vorrehhe divorare da 
solo, da quando e venuto alia 
moda che in ogni biblioteca 
che si rispetti debba figura-
re rultimo Goncourt, anche 
se pol non tutti si danno la 
pena o la gioia di leggerlo o 
semplicemente di sfogliarlo. 

Non si scopre 
piu il nuovo 

Pensate: duecentomila co-
pie — solo per cominciare — 
a una trentina di franchi la 
copia fanno sei milioni di 
franchi pesanti, cioe circa set-
tecento milioni di lire. Una 
nuova tiratura se il libro 
s marcia », una eventuale edi-
zione tascabile e popolare se 
fe un grande successo e si ar-
riva facilmente al di la del 
miliardo. Detraete 1 costl di 
produzione, la pubblicita, le 
percentuali spettanti ai distri-
butori e ai librai. i diritti 
d'autore e all'editore rimane 
sempre di che guardare ai 
propri programmi editorial! 
con magglore audar.la. 

Non vorremmo ridurre a 
questioni di alta o di bassa fi-
nanza il senso e la portata 
dei premi letterari e soprat-
tutto del Goncourt, ma non 
siamo noi a farlo. L'ultima 
crisi del Goncourt ha infatti 

OGGI 

NON SIAMO not i pri-
mi che lo notano: 

nonostante le dichiarazio-
m del ministro Resttvo 
al Portamento, subito do
po le nvelaziom sul com
plotto di destra (dichia-
raziom, del resto, assai 
sbnyatiue e genenche), 
e'e stalo e continua tnt-
tora, dalla parte del go-
verno, un silenzto plum-
bco e totale. I ministri 
del ccntro-sintstra, che 
solitamente si contraddi-
cono e non di rado si ab-
baruffano, questa volta 
non hanno aperto e non 
aprono bocca, Un espo-
nente soaaldemocratico, 
non al governo, ha reso 
dichiarazwni addirittura 
provocatorie,al punto che 
Von. Cariglta, Valtra sera 
in TV, gli ha attnbuito 
«il coraggio di dire cio 
che pensava»: ma non 
un ministro socialtsta ne 
un ministro della sinistra 
democristmna sono in-
sorti. Pare che il com
plotto non abbia mai ve-
ramente intercssato il go-
lerno, nc lo inlcrcssi. Lo 
stesso ministro dell'lnter-
no st direbbe che sta an-
dalo in feric, con Varia 
di non volere ncanche 
assumcre a posteriori la 
paternitd diretta e con-

sapevole delle indagini 
effettuate e in via di svol-
gimento, Una stanca in-
dfferenza sembra aver • 
colto il ministero Colom
bo dove tutti hanno Varia 
di preferire che la pa-
rentesi sia chiusa: chi e 
dentro e dentro, chi e 
fuori, a cominciare dal 
comandante Borghese, Te
sta fuori e ragazzi lascia-
teci lavorare. 

Per la verita, pochi 
giorni dopo le rivelazioni 
che hanno reso pubblico 
il caso Borghese, qual
che giornale accennb a 
una « tumultuosa > riu-
mone di ministri presso 
il presidente del Consi-
glir, in rapporto alle pri
me indagini della poli-
zia, ma alia notizia non 
e seguita indiscrezione 
alcuna. Questa riunione 
forse non e'e stata, $e 
e'e stata deve essere sta
ta ristrettissima e senza 
echi, cosa poco credibile 
in un ambiente come 
quello del ministero del-
Von. Colombo, dove si 
polemizza anche intorno 
alle ombre e ai pette-
golezzi. Ma allora, come 
si spiegano questa pace, 
questa bonaccia e questa 
apatia? State tranqmlli e 
resislete alia tcntazione 
di attribuirc loro oscure 
ragioni e mistcriosi si-
gnificati. Non e'e nulla 
di tencbroso, se non la 
realta di un ministero in 
cui nessuno sa niente e 
del quale il meno che si 
pud dire e che non si sa 

L'equilibrio dei cani barboni 
davvero che cosa ci stia-
no a fare i ministri che 
10 compongono. Se lo di
ciamo, abbiamo qualche 
buona ragione per affer-
marlo. 

E' uscita una settima-
na fa sulla « Stampa > di 
Torino, il 20 marzo, una 
straordinaria interuista, 
che avrebbe dovuto fare 
rumore e della quale in-
vece nessuno, se qualche 
commento non ci e sfug-
gito, si e occupato. L'in-
tervistato era il ministro 
della Sanita, on. Mariot-
ti, e Voccasione del col-
loquio la decisione del
la Corte costituzionale a 
proposito della < pillola >. 
11 ministro ha toccato ar-
gomenti propri del suo 
dicastero, ma ha detto 
cose che gettano una si-
gnificativa luce su cid 
che possono i ministri del 
centro-sinistra e su quel
lo che veramente con-
tano. 

L' intervista si apre 
con questa dichiarazione: 
> Ancora una volta la 
classe politica ha fatto la 
figura del can barbone »: 
badate che parla un mi-
*iistro in carica. Gli do-
manda il giornalista del 
giornale torinese, che & 
Giorgio Fattori: « Sareb-
be finalmente passata la 
legge di abrogation* del-
VarU 553 senza VinteT-

vento della Corte costitu
zionale? ». Risposta del 
ministro: < lo dico di no. 
Cera una presa di posi
zione del Vaticano e que
sto basta va » e dopo ave-
re dato conto dei suoi ri-
petuti, inutili tentativi 
perchd il problema ve-
nisse preso in considera-
zione e risolio, in un pae
se come il nostro in cui 
< non si e lontani dal mi-
lione di aborti 1'anno», 
Von. Mariotti cosi con
clude su questo punto: 
*. .„ oggi che la battaglia 
e vinta, ma senza gran 
merito di noi politici, piu 
che soddisfatto mi sento 
mortificato >. 

Poi Mariotti passa ' a 
parlare della questione 
dello smog e dice: «... a 
Milano in un convegno 
suH'inquinamento il pub
blico mi ha contestato, 
come se non avessi fatto 
niente, mentre avevo ten
tato il possibile rime-
diando solo la figura del
lo stupido». Ed eccoci 
dallo smog all'ONMI. Sen-
titc il ministro: « Da piu 
di un anno dico che 
1'ONMI 6 un carrozzone 
da liquidarc, perche su-
perato nei criteri assi-
stenziali e discutibile nel
la gestione. Ho denun-
ciato il problema ai par-
titi interessati, ho litigato 
ma senza successo. Fi

nalmente arriva un pre-
tore deciso del fatto suo 
e l'ONMI entra in crisi. 
Tutta via ci provi lei an
che oggi a proporre la so-
stituzione per inefficien-
za deila signora Gotel-
li, la pres'dentessa. Sono 
nella impossibilita mate-
riale di farlo, anche se 
occupo la poltrona di mi
nistro della Sanita. Se 
firmo un decreto che non 
pi ace si blocca con un 
ricorso al Consiglio di 
Stato. Anche sostituire 
una persona non si pud, 
se questo rischia di rom-
pere l'equilibrio di forze 
politiche >. 

Ma non basta. Ce la 
questione del Pio Istitu-
to, Vente ospedaliero ro
mano con seimila dipen-
dentin Risulta al ministro 
c un danno grave per i 
malati ricoverati», sic-
che emette un decreto 
di scioglimento: « Questo 
decreto ora e fermo sino 
a che un giomo forse ar-
rivera un pretore ad apri-
re la questione ». E I'ono-
revole Mariotti a questo 
punto dichiara: * Le ra
gioni di questa cronica 
impotenza non stanno nel 
meccanismo dello Stato, 
ma nei feudi politici in-
distruttibili e nei forti 
interessi a sfondo eletto-
rale », per finire con que-
ste parole ancora riferite 

alia questione della pil
lola: «... l 'altro giorno 
aprendo i giomali ho ap-
preso che la Corte costi
tuzionale aveva sbloccato 
la situazione. Non ero al 
corrente di nulla, 6 natu-
rale. Qual e oggi il mi
nistro che sa quello che 
awiene nello Stato? ». 

Ecco quale e la situa
zione di un ministro in 
carica, e a parte il fatto 
che verrebbe voglia di 
chiedere alVon. Mariotti 
se glielo ha ordinato il 
medico di seguitare a fare 
la « figura del can barbo
ne, dello stupido e del-
1'impotente > (sono paro
le sue), e chiaro che in 
condizioni come queste 
versano, ognuno per la 
parte che lo riguarda, 
tutti i ministri. Adesso 
voi vi spiegate perche 
lor signori se !a prendo-
no tanto con Vipotesi di 
« equilibri piu avanzati > 
e di nuove maggioranze 
a sinistra. Dai complotti 
alle pillole, dallo smog 
all'ONMI, dalle tasse alle 
case, dalla scuola agli 
ospedali, dall'emigrazio-
ne ai prezzi, finirebbe la 
cuccagna, e finirebbero i 
ministri che non sanno 
< quello che awiene nel
lo Stato ». 

Ed e questo che non 
si vuole, altro che patria: 
non si vuole che cessi 
l'equilibrio dei cani bar-
boni. 

Forfebraccl* 

posto pubbllcamente — come 
dicevamo piu sopra — il pro
blema del « perche1» di que
sti premi: e le magagne che 
ne sono venute fuori non han
no niente di edificante per la 
cultura in generale, per la let-
teratura in particolare e per 
la sua diffuslone. 

AlFinizio, la crisi del Gon
court era parsa un fatto per-
sonale, con al centro la figu
ra e la personalita contesta-
te di Bernard Clavel. Scritto-
re dl vena populista, legato 
ai grandi temi delle genera-
zioni contadine che si urba-
nizzano, Clavel ha al suo atti-
vo una dozzina di grossl ro-
manzi. Nel 1968 ottiene a mag-
gioranza relativa il premio 
Goncourt contro 11 rlvale di
retto Francois Nourissier. E* 
la consacrazione di una car-
riera tranquilla, senza sopras-
salti ne scandal!. Aragon, che 
fa parte della giuria del pre
mio, se ne va sbattendo la 
porta perche non pud accetta-
re che 11 Goncourt, destlnato 
a « rivelare » opere nuove, dl 
ricerca, vada a coronare un 
libro certamente onesto ma 
appartenente al genere < « fa
cile », quasi d'appendice. 

Su questo punto ie idee di 
Aragon possono essere discus-
se fin che si vuole ma hanno 
il pregio della chiarezza e del-
l'impegno letterario. Nel mo
ment*) in cui si cerca di fa
re, anche in letteratura, ope-
razioni puramente consumisti-
che. e si impone non il ro-
manzo come ricerca ma co
me possibile merce di larga 
diffuslone (quindi il romanzo 
« facile », un « Love Story » 
per esempio), I premi lette
rari debbono far barriera con
tro questa tendenza specula-
tiva degli editori e «scopri-
re» il nuovo, anche se osti-
co, per imporlo e far progre-
dire la « civilta letteraria ». 

Vi sarebbe qui un lungo 
discorso da fare sulla lettera
tura detta « popolare », d'ap
pendice, e la funzione che 
essa ha avuto nella diffuslone 
del gusto di leggere tra le 
masse. Ma siamo ancora ai 
tempi in cui i grandi quoti
dian! pubblicavano romanzi 
d'appendice scritti apposta 
per una emozione o una sol-
lecltazione quotidiana di mas-
sa? Oppure ammettiamo che 
il livello culturale medio ha 
compiuto considerevoli pro
gress! e che, in ogni caso, la 
funzione dei premi letterari 
e altra che ricevere il roman
zo da ripubblicare In edizio-
ni tascabili, il romanzo come 
merce di largo consumo? 

Ma continuiamo con Ber
nard Clavel e le sue sfortu-
nate fortune. A meta dl feb-
braio di quest'anno la giuria 
del Goncourt si riunisce per 
eleggere colui che dovra so
stituire il defunto Jean Gio-
no. Si sa che Armand Sala
crou e stato incaricato di un 
sondaggio per sapere se Feli-
cien Marceau e disposto ad 
entrare nell'Accademia — per
che" cosi si chiama questa giu
ria — dato che la giuria, 
per tradizione, non pub no-
minare un nuovo membro 
che non sia preventivamente 
d'accordo sulla propria nomi-
na. Dunque alia vigilia del 
voto l'elezione di Marceau 
sembra cosa fatta. Ma al mo
menta del voto, che ha luo-
go nel vecchlo e celebre ri-
storante Drouant dove alia fi
ne di ogni anno viene asse
gnato il premio nel corso di 
un succulento banchetto — in 
Francia, e non e un male, let
teratura e gastronomia sono 
elementi di cultura quasi al
io stesso livello — ecco usci-
re cinque bigliettini col nome 
di Bernard Clavel e solo tre 
col nome di Marceau. 

Clavel e eletto membro del-
l'Accademia Goncourt ma, co
me due anni prima con Ara
gon, scoppia lo scandalo pro
prio sul suo nome: Salacrou. 
che si sente umiliato e offe-
so per 1'inutile sondaggio 
presso Marceau, abbandona la 
tavola e quindi la giuria, se 
guito da Queneau e da He
riat. I tre, a guisa dei famosi 
moschettieri del buon padre 
Dumas (il quarto potrebbe 
essere Aragon che li ha pre-
ceduti) sfoderano il fioretto 
della polemica e accusano i 
coileghi accademici di «bot-
ta proibitas. Ma il loro duel-
tare non rimane nel limbo dl 
questi eufemismi. II piu irri-
tato dei tre, Salacrou, arriva 
a dire che Clavel e stato elet
to perche" spinge la carrozzel-
la del presidente della giu
ria Dorgeles, quasi novanten-
ne. E spmgere la carrozzella. 
tra Ietterati, pub voler dire 
tutto. 

Un gruppo 
di pressione ? 
Insomnia, ancora una volla, 

anche se per ragioni diverse, 
Bernard Clavel, onesto scrit-
tore populista, e al centro di 
una crisi che ha tutto per tra-
sformarsi in scandalo. E lo 
scandalo arriva puntuale sotto 
forma di un regolamento di 
conti, mezzo mormorato, mez
zo scritto, che e lungi dall'es-
sere finito. 

Dorgeles. che non ha dige-
rito l'accusa di essere un 
rimbambito, reagisce con una 
frase sferzante: « La situazio
ne all'interno dell'Accademia 
era diventata intollerabile. Un 
gruppo di pressione vi detta-
va legge e voleva conservare 
un potere assoluto di decisio
ne. Adesso e finlta. Prima di 
morire ho avuto la gioia dl 
mettere un po' d'ordine nel 
premio Goncourt». 

Un gruppo dl pressione? 
Una sorta di sodalizio che fa-
ceva il bello e il brutto tem
po al momento dell'assegna-
zione annuale dei premi? E in 
favore di chi? Andando a guar
dare nei misterl dell'editoria 
francese si scopre che i tre 
dimissionari Salacrou, Que
neau e Heriat sono legati da 
contratti permanentl al mas
simo editore francese Galli
mard e che anche Mac Orlan 
e Jean Giono — mortl 1'an
no scorso e sostituiti con 
Francolse Mallet Joris e Cla
vel — facevano parte della 
« scuderia » gallimardiana. Po
ter contare su cinque tra i 
died membri della giuria del 
piii important* premio lette
rario vuol dire avere la pos
sibility di orientare la scelta 
del vincitore e favorire gli in
teressi di questa casa editri-
ce piuttosto che di un'altra. 
Tale, in pratica, e la pesante 
accusa del vecchlo Dorgeles 
che, scoprendo certi altarinl 
vietati al grande pubblico, sol-
leva una tempesla dl reazio-
ni e fa venire a galla 11 vero 
nodo della questione. E cioe 
che una «onesta» dlvisione 
della torta e sempre esistita 
e si e sempre praticata fino 
a che Gallimard — il re de
gli editor! — e andato d'ac
cordo con il Gruppo Hachet
te — re delle messaggerie, del
la distrlbuzione e finanziarla-
mente interessato in un cer
to numero di imprese edito-
riali. 

Le opere 
« f acili» 

Ma con la rottura del rap-
porti tra questi due sovrani 
e cominciata una lotta sor-
da — come denunciano 
«Les Lettres Francaises» — 
tra il sistema tradizionale 
(Gallimard) di reinvestire 1 
quattrini dei success! edlto-
riali nella pubblicazione dl 
opere di quallta, di autorl 
« difficili» e il sistema alia 
americana (Hachette) che con-
slste nel reinvestire quegli 
stessi quattrini in altre ope
re « facili » che saranno una 
manna per 1 librai, che fa-
ranno la fortuna delle edizlo-
ni tascabili, che saranno ben 
vendute all'estero a maggior 
gloria della lingua francese. 

Quanto al valore letterario e 
artistlco dell'opera, tanto peg-
gio per le case editrici che 
hanno ancora scrupoll del ge
nere. 

La lotta — scrive Aragon 
— si esprime ormai non in 
valori letterari ma in cifre 
d'affari. «E ' la giuria di un 
premio che trasforma un ro
manzo in prodotto di largo 
consumo, forzando le vendl-
te grazie alia fascetta del pre
mio. Ma come fare perche la 
quallta commerciale del pro
dotto sia assicurata ogni an
no in modo da garantire un 
largo profitto? E' a questo 
punto che Intervengono 1 grup
pi di pressione, incarnati non 
in un editore. ma nelle for
ze complessive legate al com-
mercio del libro, a comincia
re dalle messaggerie e dalle 
banche cointeressate. Il so-
gno dl questi gruppi e di ave
re, l'autunno prossimo, un ro
manzo premiato degno delle 
pubblicita che il premio gli 
procura, un romanzo vera
mente di grande consumo: ed 
ecco che l'operazionc Gon
court diventa inseparable 
dalle trasformazloni interve-
nute nell'editoria francese con 
l'aumento della partecipazio
ne americana e tedesca, la rot
tura tra Gallimard e Hachet
te e l'elezione di Clavel nel
la giuria del Goncourt. QUB-
sta gente dice: perche" corre-
re 11 rischio di scomodare il 
pubblico e magari di turbar-
lo con opere difficili? Inve-
stiamo I quattrini di un suc
cesso facile in un altro succes
so facile e la nostra editoria 
assumera proporzioni euro-
pee. Quindi eleggiamo Clavel 
che e autore popolare...». 

Qui sta il nocciolo dl tutte 
le ensi precedentl verificate-
si nelle giurie dei vari premi 
letterari fino all'ultima e piu 
grave, quella del Goncourt. 
che ancora Aragon defini-
sce una operazione «contro 
la ricerca letteraria», contro 
la cultura, in favore del li
bro come prodotto di largo 
consumo. 

Insomma, per ora ha vlnto 
la tendenza al consumismo 11-
brario. Avremo, da novembre 
tante riproduzioni, dl gusto 
francese, dl «Love Story»? 
Non e ancora detto. La lot
ta e aperta e la stagione dei 
premi letterari ancora lon-
tana. 

Augusto Pancaldi 
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