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ARTI FIGURATIVE 

FIRENZE: alia quinta « Mostra Mercato internazionale 
deH'antiquariato» present! 140 espositori 

II mercato d'arte «ce Fha fatta > 
Nella sonfuosa rassegna di Palazzo Strozzi la « parte del leone » la fanno come al solito i mobili e i « pezzi» vari di 

arredamento — Troppe pitture dairattribuzione tanto favolosa quanto dubbia — Prezzi alle sfelle — Intanto i capo-

lavori delle nostre collezioni pubbliche stanno a svernare alia « Limonaia » di Boboli in atfesa di essere restaurati 

Un atto di accusa contro le grandi case americane che 

pero elude con disinvoltura i problemi di casa nostra 

Bella auto 
che uccide 

«La riduzione del costi e la linea sono uno dei " totem" piu sacri 
deH'industria automobilistica» — Le norme di sicurezza e il recente 
Salone di Francoforte — I «controllori» finanziati da! «controllati» 

Un grande letto scolpito e dorato dell'ltalia centrale (XVII sec.) 

FIRENZE, settembre. 
Sontuoso spcttacolo, forse 

piu delle quattro che I'hanno 
preceduta, 6 questa quinta 
biennale « Mostra mercato in
ternazionale deU'antiquariato » 
che occupa fittamente tutti i 
piani e gli angoli di Palazzo 
Strozzi. Gli espositori sono 
140: di Italia, Bclgio. Francia. 
India, Inghilterra, Iran, Israe-
le, Messico, Olanda, Peru, 
Svizzera e Stati Uniti. Oltre 
90 gli antiquari italiani. e 
quasi la meta i fiorentini e 
toscani. Consueta profusione 
di oggetti d'arte belli e assai 
belli; buon gusto in quasi tut
ti gli stand fuorche laddove 
s'e voluto strafare e. con 
troppe pitture daU'attribuzione 
tanto favolosa quanto dubbia, 
schiacciare il visitatore (non 
certo il compratore di profes-
sione). La parte del leone la 
fanno mobili a centinaia. e 
«pezzi» piu vari di arreda
mento. Al piano terra del pa-
lazzo e'e l'innovazione dell'in-
vito al collezionista (per bor-
se piu che piccole e modeste): 
ci sembra pero che abbia es-
senzialmente il fine di semi-
nare invidia per tutto quel 
che sta ai piani superiori. e 
costa! come costa! II < pezzo » 
piu caro e la Madonna di Leo
ne X data a Raffacllo dal mer-
cante Cramer dell'Aja (non si 
sa perche pubblicata con gran 
clamore in prima pagina da un 
quotidiano milancse): il prez-
zo tocchercbbc il miliardo, si 
dice, e per un < pezzo > di 
stucchevole maniera raffael-
lesca. raggelato e Iaccato se-
condo un gusto quasi nordico 
da copia. non e mica male. 

c Ce I'abbiamo fatta *, scri-
ve sulla "Gazzetta antiqua-
ria" Mario Bellini, che 6 fra 
gli espositori che contano e 
brillante organizzatore della 
mostra. ricordando il fango 
che sommerse Firenze e dan-
neggid seriamente anche gli 
antiquari. Beati gli antiquari 
che ce I'hanno fatta. che nan-
no mantenuto 1'impegno della 
loro mostra. Ci venivano in 
mente, passeggiando per gli 
stand dove non c'd la benche 
minima traccia di fango — 
per Firenze invece rispunta 
dappertutto tenacemente — e 
ogni <pezzo*. pure dubbio o 
mediocre. 6 splendidamcnte 
valorizzato; ci venivano in 
mente i capolavori delle no
stre collezioni pubbliche che 
stanno a svernare alia «Li
monaia > di Boboli in attesa 
di restauro. un restauro che 
potrebbe durare vent'anni. con 
mezzi e tecnici contati. Pen-
savamo a tutti i mezzi che 
non ci sono per le collezio
ni pubbliche e che vengono 
negati con mostruosa cecita; 
a quella incredibile < cosa > 
che e per lo Stato italiano la 
tutela e l'incremento del pa-

' trimonio artistico; ai sovrin-
tendenti. agli studiosi e ai 
tecnici che hanno le mani le
gate e la borsa vuota; alia 
quotidiana spoliazione — non 
e'e niente da fare: per un 
mobile di sacrestia che a Pa
lazzo Strozzi suscita ammira-
zione e concupiscenza e'e una 
sacrestia che e stata spogliata 
e un prcte che s'e venduto 
tutto: pensavamo ai musei 
troppo vecchi e che non ci 
sono. e quei « pezzi ». soprat 
tutto di scavo. che finiscono 

' ammucchiati con una triste 
targhetta e con un numerino. 
Ma appena un oggetto diven-
ta un mezzo per fare soldi 
ecco che si mette in moto tut-
ta la moderna macchina — e 
un certo tipo di studiosi — del-

- fc pubbUcita t della valoriz-
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zazione. E allora non solo i 
mezzi non mancano ma tra-
sformano un oggetto insigni-
ficante in uno importantissi-
mo. 

Sempre sul numero della 
« Gazzetta antiquaria » dedica
te) alia mostra di Palazzo 
Strozzi, l'antiquario Giuseppe 
Bellini profitta dell'occasione 
per alimentare la campagna 
mercantile in corso a favore 
di quella famigerata legge, gia 
passata al Senato con la sola 
opposizione dei senatori co-
munisti, che abolisce la tassa 
d'esportazione sulle opere di 
arte verso i paesi del MEC 
(e di qui tranquillamente per 
ogni dove). 

Scrive il Bellini, in un arti-
colino astuto «Fatta la legge 
e trcvato l'inganno >, che gli 
antiquari italiani « si stanno 
battendo da tempo per otte-
nere che — eliminati taluni 
inconcepibili intralci (infralci 
sarebbero le deboli leggi, i 
gracili "inganni" che consen-
lono solo una difesa d'emer-
genza delle nostre opere d'ar
te n.d.r.) 1'Italia possa tor-
nare ad essere un grande e 
ricercato mercato di antichi-
ta. pur chiedendo essi stessi 
che sia presa ogni opportuna 
misura la quale impedisca la 
fuga di quei capolavori che 
coslituiscono la piu alta e 
nobile testimonianza dello spi-
rito. del genio. della civilta 
di questo nostro Paese ». « A 
nessuno viene in mente di pre-
tendere piena Iiberta per espor-
tare una tavola di Cimabue 
o un affrcsco di Masaccio — 
continua il Bellini — ma sa-
rebbe davvero tanto pericolo-
sa la Iiberta di esportare qual-
cuno di quei comuni buccheri 
etruschi di cui gia esistono, 
nei musei. migliaia di esem-
plari? ». Si. sarebbe proprio 
una pericolosa Iiberta! Co-
munque e una Iiberta che i 
mercanti si sono gia presa sen-
za chiedere il permesso a nes
suno. Naturalmente quei buc
cheri sono comuni fin tanto 
che restano in territorio ita
liano. poi diventano magica-
mente importanti e. magari. 
potranno tornare a Palazzo 
Strozzi come oggetti favolosi. 
Certo esportare un affresco 
di Masaccio e una bella pre-
tesa e una bella impresa ma 
ne sono riuscite ben altre! 
Quindi non c'd scampo: leggi 
ferree e mezzi ingenti per la 
tutela e rincremento, con pos
sibility competitive sul piano 
internazionale. dell'intervento 
pubblico. Si troveranno mai — 
vien da dire — i mezzi per 
una mostra a Palazzo Strozzi 
che. una volta tanto. non esal-
tasse i meriti e facesse gli 
interessi dei mercanti ma do-
cumentasse il grosso capitolo 
della dilapidazione e dello 
scempio del patrimonio arti
stico fatto anche dai mercanti 
d'arte? Ne dubitiamo forte-
mente. Sere fa la televisione 
ha presentato un servizio che 
documentava la benemerita 
opera della guardia di finanza 
per la repressione del sac-
cheggio dei c tombaroli * e il 
recupero di migliaia di vasi 
etruschi e greci niente affat
to comuni per un valore di un 
gran numero di miliardi. Si 
vedevano clicotteri. cani for-
midabili che. riconosciuto a 
fiuto un vaso greco da uno 
etrusco. partono a razzo e ti 
scovano il tombarolo. Non di 
ceva pert la televisione per
che toccasse ai bravi finan-
zieri occuparsi delle opere 
d'arte e non al personate de-
gli studiosi e dei tecnici e 
perche fosse abbastaata faci-

Un mobile dlpinto marchigiano del primo quarto del XVI sec. 

le colpire il «tombarolo > e 
impossible raggiungere chi lo 
manda e lo guida. 

Certo le opere d'arte riu-
nite qui a Palazzo Strozzi ti-
rano in ballo i soldi, tanti sol
di. A noi confermano il con-
vincimento che il destino del-
1'Italia non e quello di «tor
nare a essere un grande e 
ricercato mercato di antichi-
ta »: piuttosto pensiamo e la-
voriamo per un paese che sia 
acquirente internazionale di 
antichita. e, per i nostri inte
ressi, anche di modernita, E 
se proprio c'd qualcuno che 
deve fare i soldi che sia, al-
fine, lo Stato italiano. la cul-
tura italiana: che si possa 
dire, alia luce del sole, che 
1'Italia ha venduto un con-
gruo numero di opere d'arte 
per salvare le altre, per co-
struire musei e pagare stu
diosi e tecnici come meritano, 
per creare nuove collezioni con 
un internazionalismo culturale 
che ancora ci fa difetto. 

Ci perdonera il lettore se 
nello sfarzo di Palazzo Strozzi 
gli andiamo delineando un iti-
nerario niente affatto ottimisti-
co e infatuato: ma proprio 
qui, a Firenze. e impossibile 
dimenticare quale sia lo stato 
del patrimonio artistico pub
blico. E per chi non ha mi-
lioni e milioni da spendere 
per un oggetto d'arte da por-
tarsi a casa non e'e godimen-
to a veder tornare per qual-
che giorno un'opera d'arte che 
se ne usci e il cui valore e 
stato moltiplicato per cento 
o per mille. 

S'e detto che gli espositori 
sono 140 con migliaia di og
getti. Impossibile citare tutti 
gli stand. Merita fermarsi a 
quello dei Bellini con i pre-
ziosi arazzi, due di Bruxelles 
fine Quattrocento e uno cin-
quecentesco della manifattura 
medicca. con la collezione di 
bronzetti rinascimentali dati 
ai nomi del Giambologna. del 
Riccio. del Danti. con alcuni 
quadri ben piu pregevoli di 
tante altre operone strombaz-
zate nella mostra: ricordiamo 
i piccoli forma ti della Ma
donna di Segna di Bonaventu 
ra. del dittico di Andrea di 
Niccolo. della tavola di Mar
co Zoppo. A Nicolas Poussin 
e attribuito un interessante 
quadro raffigurante Rebecca e 
Elezier al pozzo presentato dal-
la galleria Mazzoleni di Milano 
che presenta anche due nature 
morte del c Gobbo dei Car-
racci» e belle miniature del 
XVn XIX secolo. Nello stand 
d: Frascione di Firenze si se-
gnala una figura popolana di 
Giacomo Ceruti. Heim di Lon-
dra presenta due tavole. Dia
na e Apollo, attribute a Da-
niele da Volterra. Una ses-

santina di «pezzi » presenta 
l'olandese De Boer: vi figu-
rano i nomi di Patinir. Jan 
Steen, Gabriel Metsu. Ilobbe-
ma. Van Cleve, Teniers. L'an
tiquario Alex di Bruxelles pun-
ta su un numero cospicuo di 
fiamminghi, narratori minuti 
e descrittori puntigliosi da 
Brueghel dei Velluti a van Da-
lem. Foltissimo di pitture e lo 
stand di Robert Finck: vi in-
contriamo i nomi di Bouts, 
Clouet e Brueghel il Giovane. 
Orselli di Firenze si segnala 
per una piccola Crocijissione 
di Neri di Bicci e un bellissi-
mo letto seicentesco dell'lta
lia Centrale. Tre librerie in 
noce datate 1765 e provenien-
ti da una dimora veneta, sono 
esposte da Tullio Silva di Mi
lano con altri preziosi esem-
plari di < pezzi > veneziani di 

Marco Ruggeri (1433-1498): dipinto (particolare) 

arredamento. Da segnalare 
ancora le porcellane cinesi e 
di Sassonia esposte da Bosko-
vitch di Bruxelles; lo stand 
intero di Alavoine di Parigi, 
in particolare i bronzi e le 
maioliche di Deruta: lo splen-
dido gruppo di strumenti mu-
sicali in avorio firmati dal 
Mahler che espone Sangiorgi 
di Roma. Cose assai prege
voli nello stand Longari di Mi
lano uno dei piu sobri e seri; 
pregevoli tessuti nello stand 
peruviano di Laffi Petrachi. 
Fra le centinaia di mobili ci 
sono rimasti in mente la quat-
trocentesca credenza toscana 
di sacrestia della galleria Lui-
gi Bellini e un grande mobile 
dipinto marchigiano prima me
ta del Cinquecento esposto da 
Bartolozzi di Firenze assieme 
a una serie fantastica di ce-

ramiche dai colori indimenti-
cabili nella figurazione umori-
stica. Ancora buoni e rari 
mobili marchigiani presenta 
« Lo sdrucciolo ». Buoni ogget
ti russi sono presentati da « A 
la vieille Russie - chez Jan-
sen > di Parigi e da Zoccai di 
San Remo. Abbiamo citato dal 
taccuino. facendo torto a molti 
altri espositori. Ma non e'e 
clencazione di oggetti, per 
quanto condita di aggettivi e 
di cifre, che possa sostituire 
quella «passeggiata» tutta 
aperta al piacere delle belle 
cose, ma ben temperata dallo 
scetticismo. che vale la pena 
di fare, per le stanze di Pa
lazzo Strozzi, in una giornata 
avanti il 22 ottobre data di 
chiusura della mostra mercato. 

Dario Micacchi 

Settembre 1899. Una bella 
giornata di sole. L'aria di 
New York e tersa come i 
newyorkesi di oggi non hanno 
mai avtito occasionc di rede 
re. II signor H.H. Bliss, pro 
prio come dice il suo nome, 
sembra il simbolo della bea 
titudine mentre osserva ammi-
rata la signora che e seduta 
di fronte a lui. II tram si ]er-
ma, il signor Bliss e la signo
ra si alzano insieme. 11 signor 
Bliss scende per primo e, ca-
vallerescamente, si volta per 
aiutare la signora, impacciata 
dalle lunghe gonne, a seen-
dere dal tram. Un'automobile 
arrota il signor Bliss. II con 
ducente dell'automobile non 
aveva previsto I'orresfo del 
tram ed i freni non erano suf-
ficientemente eflicienti per 
bloccare la vettura in poco 
spazio. I giornali di New York 
riportano la nolizia della di-
sgrazia e il signor Bliss di-
venta il primo americano uffi-
cialmente ucciso da una vet
tura senza cavalli. Sono pas 
sati circa 70 anni e gli ameri-
cani uccisi dalle automobili 

sono diventati un niilioHf? e 
mezzo, come sottolinea Ralph 
Nader nel libra che Bompiani 
ha pubblicato in Italia con il 
tit do L'auto che uccide (col 
lana «cose d'ongi >, pp. 300, 
L. 1.800). 

«Quando d apparso negli 
Stati Uniti — avierte ledito-
re — il libro di lialpti Nader 
ha suscitato polemiche viva 
cissime: le grandi case co 
struttrici americane si sono 
scagliate contro I'antore con 
una campagna denigratoria 
die ha avuto conseguenze le-
gali. cd i giornali hanno par-
teQgiato vigorosamente per 
I'uno o per Valtro dei prota 
gonisti di questa vicenda Da 
una parte e'era uno dei piu 
grandi impcri economiei del 
mando. dall'altra un «nmn 
solo die, come accade in certi 
film sulla sacieta americana, 
sfida Vuniverso intero... Pole 
miche non minori ha suscitato 
Vcdizione francese del volume. 
corrcdata da una serie di os 
servazioni complementari sul
la produzione automobilistica 
d'oltralpe». Proprio questo d 

Le riviste QUINDICI 

La questione negra 
Violenza e nonviolenza nella questione negra negli Stati Uni

ti. questo il tema degli articoli che aprono il numero 4 della ri-
vista mensile "Quindici". Enrico Forni, che ha seguito da vici-
no le Iotte razziali americane deH'ultimo anno, approfondisce 
gli aspetti sociali politici e ideologici della drammatica situa-
zione prima e dopo Detroit. Furio Colombo parla della non vio
lenza nell'esperienza americana e nei movimenti paciHsti di 
altri paesi. La parte letteraria di "Quindici" presenta articoli 
di Giorgio Manganelli su Shiel. Alfredo Giuliani su Jarry. Cor-
rado Costa su Sade, Angelo Gugliclmi su Gadda. 

Seguono due polemici interventi di Alberto Arbasino e Gui-
do Davico su argomenti teatrali; Renato Barilli sulle mostre 
d'arte dell'estate scorsa: Maurizio Calvesi su spazio e campo 
nella pittura attuale; Giorgio Celli su I'ideologia e la fisiologia 
del sesso. 

LETTERATURA 

Un letterato ambasciatore alle corti 
di Urbano VIII e Filippo IV di Spagna 

L'inganno virtu delle corti 
nelle lettere di Fulvio Testi 

c Se fosse vissuto in eta mono 
barbara... sarebbe stato senza 
controversia il nostro Orazio e 
forse piu caJdo, veeraente e su
blime del latino >. Questo giu-
dizio del Leopardi ricorda Gian-
franco Folena nel presenta re i 
due primi volumi deLe Lettere 
(a cura di Mana Luisa Doglio. 
ed. Laterza) di Fulvio Testi 
(1593-1646) che offrono una mi-
niera di notizie di prima mano 
sulle complesse vicende politi-
che e sulle condizioni umane in 
Italia e in Europa aU'epoca del
la guerra dei trenfarmi. 

Se ne pre\"ec!cno tre volumi di 
circa duemila lettere per la mag-
gior parte inedite. poiche la pre-
cedente racco&a. dej primo Ot-
tocento. ne comprendeva solo 
412. Dei due voJumi pubblicati. 
il primo (pag. 363. L. 6000) e di 
517 lettere scritte fra il 1609-
1633: il secondo (pag. 825. lire 
8000) ne eomprende 754. scritte 
fra il 16J4-1637. Tranne brevi 
periodi di rottura. il Testi fu 
sempre al servizio degli Estens; 
di NIodena e per conto di Cesare 
e di Francesco I d'Este compi 
varie missioni per 1'Italia e l"Eu 

Una nuova 
di tecnica e 

ciclopedia 
meccanica 

E' uscita nelle edicole una 
nuova opera enciclopedica del
la Casa editrice Curdo. Si trat-
ta della Enciclopedia della 
Tecnica e della Meccanica, 
che si propone di offrire, a 
fascicoli settimanali. una in 
formazione essenziale su quan
to si sa e si e fatto fino ai 
nostri giomi nei campi della 
tecnica e della meccanica. 

La tecnica dei trasporti e la 
chimica industriale, la tecno-
logia nucleare • 11 calcolo dellt 

probability. l'elettronica e la 
tecnica delle costruzioni civili. 
la meccanica applicata e la si-
derurgia e la mctallurgia. l'ot 
tica elettronica e i «laser » e 
i c maser >. la chimica indu 
striate e la fisica sperimen 
tale, ecc. 

L'opera completa risultera 
composta di 5 volumi per com-
plessive 2.416 pagine di testo, 
7.500 illustrazioni originali a 
due colori,' 150 tavole fuori 
testo a quattro colori. 

ropa e a lungo fu loro rappre-
sentante diplomatico a Roma. 
presso Urbano VIII. 

Fan dalle prime lettere affiora 
fl suo carattere insofferente del 
clima pesante della controrifor-
ma. come quando egli lamenta 
l'ine\"itabile controllo della cen-
sura ecclesiastica: e ctnoUo piu 
facile oggidi... il cavare una 
anima dal purgatorio che un li
bro dall'ugne di cotesti frati >. 
Roma. «teatro de-1 mondo > e 
< universal laberinto >. e la resi-
denza conforme al suo c genio >: 
ivi la sua fa ma di poeta gli 
procura amicizie e prestigio: 
c lo son qui in Roma accarez-
zato a maraviglia da cardinali 
e cavalieri >. Tuttavia la preca-
rieta del suo stato. quando egli 
ancora non ha akrun incarico 
ufnciale di rappresentanza degb" 
Estensi. non gli consente di illu-
dersi in aJcun modo: « Le spe-
ranze sono a guisa degli occhtali 
di Galileo che le cose lontanis-
sime rappnesentano vicine. ma 
io non sono metafisico e non mi 
paseo di idee ». Proorio questo 
senso della misura m quegli 
ami lo convene dal giovanile 
mar.nismo alia sobrieta del cias-
sicismo. Depreca la ipocrisia 
dei potenti: c le paro'.e che agh 
altri servono per manifestare i 
pensieri. a' p^enapi servono per 
occuUarii >. Da qui g!i scatti 
di autocritico anticonformismo: 
cLa dappocaggine ci ha incal-
liti nella servitu e la troppo 
lunga toBeranza d ha instupi-
dito fl senso della Iiberta > e la 
amarezza per un destino imme-
ritato: c Io son cortigiano per 
disgrazia e quasi che non dissi 
per violenza >. 

Se questo e fl suo carattere. 
il difficile mestiere di diploma
tico g'.i impone perd di usare 
fwz;enta e circo*pezione per *i. 
serirsi e destreggiarsi nella cor-
te pontifida. «dove regna piu 
che akrove la simulaziooe e la 
dissimulazione. dove I'iniFanno e 
gran virtu, dove non si fa altro 
che macdunar contra il prossi-
mo. dove non si trova fede. non 
carita. non venta e dove flnal-
mente le persone semplid e di 
spirito ordinario sono fl trastulk) 
• lo •coerso dell'altrul sagad-

ta >. In quel difficile ambiente di 
intrighi e di nvalita. do\'e sono 
in giuoco interessi di casati e 
ambiziom e appetiti di perso-
naggi db ogni ordine e grado. 
non e'e proprio su chi fare affi-
damento: Urbano VIII e darlie-
ro. vanitoso, puntiglioso. colle-
rico. avaro. intento a barcame-
na.-si fra spagnoli e francesi e 
a tenere a bada i pnncipi ita
liani. interessato un:camente a 
ingrantlire la sua casa e a pro-
teggere con ogni mezzo i car-
d.nali- nipoti Barbenno e Anto 
n:o: quest'ultimi. poi. sono fieri 
awersari tra loro e mentre il 
pnmo parteggia per gli spagnoh 
1'akro e per i francesi. In una 
sola eovi tutti e tre pare va-
dano d'accordo. cioe nel «me
stiere > loro comune < di dare 
pastura di belle parote per ad-
dormentare le persone >. Percid. 
«il negoziare in questa corte e 
come 3 navigare *n mare, per
che bisogna far vela secondo fl 
ventov Ma il Testi non se ne 
sta «co'.le mani a cmtola » e 
si adopcra ab-.lmente per gh »v 
teressi dei padroni di Modena: 
la p:u gros=yi Ticoiibenza e q'.iel 
la d. procacciare cun cappel 
!o > di cardtvi!e per Obizio 
d"Elste. Percid. quando gli si of-
f re il destro. sceonda c la cor-
rento con pazienza e con dis-
simularone: ma cos! facendo si 
inserisce pienamenie in quel 
mondo che pure disprezza e del 
quale, senza awedersene. accet-
ta le regole (spesso anche quel
le piu futili del puntigbo e dd-
r«onore>). Fomenta. dunque. 
la vanagioria del papa Jodaodo-
ne le composizionj poeticne. si 
guadagna le attenziom di Bar 
berino e la benevolenza di An
tonio. ma senza mai farsi ecces-
sive illus:cni: e compendia cosl 
la sua teoria della prassi-. c Io 
non veggo strada p.u siciira di 
traUare con questa gente che 
most rare di credere ogr., i:os<» 
e non credere nulla, adulare e 
dns;rr.ulare per fare fl fatto suo 
e pigiiare di mano in mano quel 
che pud carpirsi con ferma cre
denza di non poter fare gran 
progressi >. Studia sempre il pro 
e il contro di ogni situazione t 
al muove abilmente, senxa mai 

scoprirsi del tutto. La pratica 
della diffldenza lo salva anche 
dalla generale apprensione per 
il < nuovo >. quando in corte ri-
bollono !e passioni nei ripetuti 
casi di malattia, e di pericolo 
anche di morte. del papa. Cosi. 
quando questi si riprende. egli 
puo anche fare dell'umorismo 
sulle predizioni dei c lunari >. 
degli « aruspkri > o di « monache 
sante»: c II papa pero se ne 
ride: sia in su la gamba come 
un cervo e ha una ciera da far 
crepare tutti i cardinali del Coi-
legio Un personaggio grandis-
simo et informato delle piu in-
lime co^e di Palazzo, mi giura 
perA che Sua Santita si da il 
beUetto >. Tuttavia. talora espkv 
de anche la sua insofferenza per 
la situaitone stagnante e che 
non pud mutarsi se non con la 
morte del papa: c*l Papa pre-
sonte. ancorche faecia profes-
sione a"essere robusto. va pero 
dec!5nando alia gagliarda e non 
e alia fine fratelk) del Padre 
E'eiv) e bisogna che questa 

ĉeria ima vo!ta si muti >. Spes 
so. po;. non nasconde il suo di 
«gustc per un papa che «non 
rx-n^ ad a!tro che ad aigrand; 
re !a stis casa e detratti i suot 
nipoti. non vuol bene a nissu-
no». 

Se si passa poi alle sue osser
va zioni sulla piu generale con-
dizjone umana in Rcma. fl suo 
giudizio e altrettanto pessimisti-
co: la crtta gli sembra «il bosco 
di Baocano ». tante sono le con-
tcse fra le varie casate (non 
mancano tragedie sanguinose 
per futili puntigli di < onore » e 
sono lettere che Manzoni do 
vette conoscere prima deUa ste 
sura dd romanzo) che si nfiet 
tono piu o meno direttamente 
fin dentro la corte pontificia 
precipitandola m una ensi sem
pre p.u acuta. Ma. n fondo. il 
pessimismo si nscatta sulla pa 
gma nel distacco sereno del let
terato che ha sempre una riser-
va di saggezza: come m questa 
risposta che attribuisce a un 
Monsignor esperto della corte 
papale: c Cavaliere mk>. non bi-
sogna meUersi in fretta: la cor
te di Spapw e la corte di Roma 
oammiaano del pari nella tar-

dita >. 
Alia Corte di Filippo IV di 

Spagna, il Testi si reca nel 1636. 
A Madrid, piuttosto che stu-

pito o meravighato. si tro\-a 
fra «tomato e confuso per la ma-
gnificenza della corte. la gran-
dezza del re. la splcndidezza dei 
princip;. il brio delle dame e la 
bellezza della terra. Ma non gli 
mancano motivi di meraviglia e 
coccas:one di fi!o=:ofare >: c N'on 
v'e sacrato di chiesa. non piaz 
za. non monte. non v.co'.o o stra 
da :"n <r.ii non si vedano p.antate 
delle croci: se le nxttessero uia 
•=ola per luo^o. direi che c 6 
fosse per divozione. ma poncn 
do!e a tre. a sei. a nove e a 
d.'eci insieme. mi fo a credere 
che c:'o sia piu per la multipli-
cita de' ladroni. che per la me-
moria della passione di Cristo >. 

Tra 1'altro. nota che c GH Spa
gnoh... hanno in tutte razxxu 
loro un non so che d'altero e 
di maerufico: e fino nel celebrar 
Messa vogliono Tostie due vo'.te 
p.u grandi di quelle che s'usano 
ki Itaha >. Intere^*anti risuita 
no p.irc le lettere m cui de-
scrive !a \ita di corte. i! com-
r»'.:cato ccnmoniale. il sussie^o 
de-. dicn.tan. ranta«on:smo f-a 
i d.plomatid italiani e 1'affan 
no di o2n:no. Io scnttore com 
pne-o. per oUenere mantenere e 
ostortare concessioni e posizio-
ni di pr-.vilegio al fine di riven-
d'.care. n^lla tristezza della co
mune servitu, una superiore con-
d:z.<cne di nttizio prestigio. NTd 
mancano descrizioni da ricevi-
menti e di feste in corte: tipica 
dd costume spagno!o. quella 
della * mascherata alia presen 
za del Re e deUa Regina >. i i 
cui si e'ibisce in « varie figure 
d' caracoDi » lo stesso c signor 
Conte Duca bizzarrissimamente 
\eJ.:tov Dell'Olivares fa pure 
« un vero ntratto t nella lettera 
1136. Con decisivi eermi raffigu-
ra altresi atteggiamenti caratte 
ristid di Filippo IV e ddla re 
g'-na. Peraltro. qua e la nd due 
volumi si discorre dei personag 
gi piO noti dell'epoca: rimpera-
tore. L re di Francia. Richelieu. 
Mazzarino. e c c 

Armando La Torre 

il punto delta questione: Vcdi
zione italiana e assolutamente 
priva di questo corredo ed il 
volume di Nader si riduce cosi 
ad essere una lettura priva di 
interesse per Vaulonwbilista 
del nostro paese che. .attirato 
dal tilolo di copertina, pensas-
se di poter trovare nel libro 
qualcosa di piit che non un 
invito a diffidarc di tutte le 
case au'omobilistichc itahnne 
e stranicrc 

La documentata stnria delta 
« Corvair » modello 1%0 e de 
git anni successivi — ad esem-
pio ~ pud servire a convin 
cerci sempre piu die <* la ri
duzione dei costi e la linen 
WHO uno dei totem piu sacri 
dell'industria automobilisti 
ca ». Ma e convmzione. questa. 
che i nostri lettnri. almeno, 
hanno da vent'anni. mentre e 
del tutto irrilevante aqli effettt 
praiici. Quante « Corrnir » mo 
dello 19r>0 circolano in Italia? 
Prohabilmente nemmeno una e 
e'e da dubitare che ce ne siano 
ancora in circolaziane negli 
Stati Uniti. Di conseguenza. 
far sapcre oggi al lettore ita
liano die le sospensioni paste 
riori della « Corvair t erann 
state progettate male per con-
tenere i costi della vettura 
sembra essere pura accade 
mia. anclie se spiegn per 
quali raqiom quelle vetliiTr 
andavano tanto volentien fuo 
ri strada Ln stesso disrnrso 
vale per I'apparato frenante 
della Buick Roadmaster del 
1953 e per gran parte delta 
casistica contcnuta nel libro 
di Nader. 

Piu interessante invece per 
il lettore italiano. anche se 
non automobilista, e la dimo 
strazione che I'antore da della 
strctta collusione esistcnte in 
America tra poterc economico 
e potere politico, I'uno cmana-
zione dell'altro, e della suddi-
tanza al monopolio dell'auto-
mobile di enli ed associazioni 
che dovrebbero tutelare gli 
interessi dei privati cittadini e 
della comunita in generale. 
Sintomatico, ad esempio, il 
rapporto che intercorre tra la 
Associazione americana deqli 
Standard (ASA). VAssociazio 
ne degli ingegneri automobili 
stici (SAB). I'UfTicio dello si 
curezza del trafficn p t i tre 
qrandi» dell'industria an 
tomobilistica americana Un 
rapporto che fa si die 
coloro che dovrebbero con 
trollare che la coslruzinne 
delle autovetture avvenga ri 
spettando i piu elementari 
principi di sicurezza. siano 
legalmente finanziati dai rnn 
trollati. 

In America, per esempio. 
quando gia era stato puhhli-
cato il libro di Nader e dopo 
le polemiche che ne erano se 
guile, vennero appmvate le 
norme minime di sicurezza 
alle quali dovevano corrispon 
dire gli aulaveicoli. Queste 
norme. che vanno sotto il no 
me di ^Federal Standards 5/5i 
dovevano essere applicate en 
tro quest'anno Ehbene. non 
solo sono state modifirate. ma 
gia si ammette apertamente 
— e lo dimostrano le velture 
modello 196$ presentate in que
sti giomi al Salone di Fran 
coforte — che le piu impor
tanti non potranno essere ap 
plicate prima del 1910. 

Un numero di anni ancora 
maggiore passcra prima che 
le case automobilistiche risol-
vano »"I problema dei gas no 
civi emessi dagli scarichi del
le autovetture. che sono la 
causa prima dello smog che 
ammorba le nostre come le 
cit'a americane. Anche se fos
se lecnicamentc possibile ac-
cclerare i tempi la Traffic Se
curity Agency c troppo legata 
alia G.M.. alia Ford, alia 
Chrysler — sostiene Nader — 
perche gli industriali dell'auto 
possano preoccuparsene ante-
ponendo i problemi della si 
curezza a quelli dei dividendi. 

II dtscorso. si dicera. po
trebbe agevolmente estendersi 
all'Italia. solo che si trovasse 
un esperto in grado di docu-
mentare come il fattore sicv 
rezza sia spesso trascurato 
anche dalle nostre case auto 
mobilistiche Ne accenna. con 
molt a prudenza. nel commenta 
che accompagna il volume rfi 
Nader. Gianni Manzocchi. di-
rettore di c Quattroruole». 
quando parla della insufficien 
te visibilitd della Fial 500 o 
della c lalvolta non facile > 
tenuta di strada delle prime 
Flavia berlina. ma lascia in 
tendere che la soluzione del 
problema della sicurezza sta 
soprattnlto nell'adozione dei 
I'm iff di relocita e nello ridu 
zione della tas«a di hollo per 
* la pneifica 2.300 » F.' un di 
scorso. questo. che non preoc 
cupa certo i cnstrvVnri Non 
sono forse le case autamobih 
stiche le prime ad ammettere 
rhe: «si £ vero. hisoqnn far 
molto per la sicurezza: bi.to-
gna fare nuove, grandi auto-
strode >? 

Fernando Strambeci 


