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OGGI 
RISPCNDE 

FORTEBRAOOO 

ONORE AL MERITO 

// Dtrettore mi ha pas-
sato, perche la pubblichi, 
la sepuente lettcra invutta-
gli dall'on. Matteo Mat-
teotti, mimstio per il Com-
mercio con Vcstero, 

II Ministro per il Com-
memo con l'Eatero - Roma 
12 luglio 1973 - Prot. 15052. 
Egregio Direttore, nel-
l'«Oggi>- dell'll luglio For-
tebraccio dedica una nota 
di commento alle presunte 
ragioni della mia designa-
zione, da parte della Di-
rezione del PSDI, al Mini-
stero del Commercio con 
l'Estero. Mi consenta di 
farLe rilevare che il giu-
dizio da cui muove l'ar-
guto corsivista e stato ri-
preso dal « Resto del Car-
lino ». un giornale verso 
il quale «1'Unita» — e 
Fortebraccio in particola-
re — non ha mai manife-
stato simpatia o accordato 
credibility. Oggi pero im-
provvisamente un'informa-
zione del « Carlino » viene 
data per buona e valutata 
come una presa di posizio-
ne dell'organo ufficiale so-
cialdemocratico. II compor-
tamento assunto dall'orga-
no di stampa da Lei diret-
to e piuttosto strano. 

Essendosi trattato della 
mia riconferma al Ministe-
ro del Commercio con 
l'Estero, presumo che essa, 
decisa con voto a scruti-
nio segreto dalla Direzione 
del PSDI, sia intervenuta 
a seguito di un giudizio sul 
mio precedente operato. 
Perche non ammettere che 
potrebbero avere influito 
su questa valutazione Ie 
iniziative da me avviate 
nel corso del precedente 
Governo, per esempio quel-
la che ha portato. di con
certo con altri Ministri. ad 
un sensibile aumento del 
plafond per i crediti assi-
curati all'esportazione. o 
1'altra che ha permesso di 
introdurre nella legislazio-
ne italiana la copertura del 
rischio di cambio nelle 
operazioni commerciali con 
l'estero o ancora la costi-
tuzione per legge dei Cen-
tri regionali per il Com
mercio con l'Estero? Non e 
una ipotesi azzardata quel-
la che Le propongo se qual-

, cuno di questi prowedi-
menti e poi passato alle 
Camere anche con il voto 
favorevole e di astensione 
del PCI e del PSI. 

Si puo anche pensare che 
vi abbia avuto un qualche 
peso l'avere promosso il 
varo dello Statuto e del 
Regolamento di - contabili-
ta dell'Istituto per il Com
mercio Estero. Erano adem-
pienze queste previste nien-
temeno che da una legge 
del 1947, ma che sono ri-
maste stranamente inevase 
per piii di 25 anni. Con 
verra che con simili prov-
vedimenti si sia voluto far 
di piii che porre rimedio 
ad una annosa trascuratez-
za, specie se considera che 
ad un tale passo si e giun-
ti in seguito ad una in-
chiesta amministrativa la 
cui relazione conclusiva e 
stata inviata, come atto 
dovuto, alia Procura della 
Corte dei Conti. all'Ufficio 
dell'Ispettorato di Finan-
za del Ministero del Te-
soro, alia Sezione Controllo 
Enti della Corte dei Conti 
ed alia Procura della Re-
pubblica. 

Dubito in ogni caso che 
nella scelta del PSDI pos-
sano avere avuto una qual
che parte motivi psicolo-
gici od emozionali Forte
braccio, dando credito a 
quanto scrive il « Carlino » 
in proposito. di mostra di 
conoscere male il Partito 
Socialdemocratico e la 
realta politica italiana. 

Colgo l'occasione per as-
sicurare il suo corsivista 
che il mio stato dentario e 
nonnale. Gli sono grato per 
la preoccupazione che se ne 
da e lo invito ad associarsi 
a me nella lotta anticarie, 
visto che gli duole qualche 
dente da un po' di tempo. 
Senza malanimo. Con i mi-
gliori saluti Matteo Mat-
teotti. 

Signor Ministro, Lei ha 
scritto, come ho precisato 
in principio, al direttore 
dell'« Unita», ma spew 
che ncn se ne avra a male 
se sard io a risponderLe, 
dal momento che e stata 
una mia nota a provocare 
le Sue esaurienti precisa-
zioni. Mi consenta una pre-
messa per cost dire di fat-
to- nel tnio corsivo dell'll 
scorso, il «Resto del Car
lino ». al cui notiziario Lei 
mi rnnprovera di ricorre-
re, 7ion c neppure citato. 
Vi si cita invece la «Na-
zionc». perche e dal quo-
tidiano fiorentino che ho 
t rat to I'injormazione da 
me commentata. Come mai 
Lei, append letta una noti-
zia che dichiara falsa, ha 
subito pensato al giornale 
del Domestici? Non e que-
sto un inodo. sia pure in-
conscio, di associarsi, da 
parte Sua, alia totale disi-
stima che noi dell'a Uni
ta », e io in particolare, 
nutriamo per il quotidiano 
bolognese? 

Ma veniamo al merito 
della Sua lettera, signor 
Ministro. merito a propo
sito del quale mi lasci dire 
che Lei e un vero genti-
luomo all'antica, quando la 
prima virtu dei camlieri 
era quella di saper conser-
vare i segreti. Se io ho 
sbagliato e ho subito ere-
ditto che la sua riconferma 
al ministero del Commer
cio con l'estero fosse do-
vuta unicamente a motivi, 
per usare le Sue parole, 
« psicologici od emoziona
li ». la colpa e Sua, tale e 
tanto e stato il rigore con 
cui Lei ha saputo mante-
nere il segreto sulla Sua 
attivitd di governante. Que
sta straordmaria capacita, 
del resto, e cornune agli 
esponenti socialdemocrati-
ti, a proposito dei quali 
nessuno e mai riuscito a 
sapere perche, un certo 
giorno, siano fatti ministri, 
e tali, un altro giorno, ri-
mangano. Lo riconosca 
lealmente- signor Ministro: 
potevo immaginare che Lei, 
alia chetichella 2 « di con
certo con altri ministri», 
una bella mattina ce la fa-
ceva ad « aumentare il pla
fond »? 

Comunque, ora che la 
cosa mi e nota in virtu 
della Sua appassionato te-
stimonianza, e mi sono no
te le altre trionfali tappe 
della Sua attivita di gover
nante, voglio darLe atto 
che la sua riconferma e 
stata pienamente meritata. 
Ma non sono sicuro che i 
Suoi compagni della dire
zione socialdemocratico. vo-
tando il Suo nome a scru-
tinio segreto, tntendessero 
riconoscere la Sua bravura. 
Lei stessa, del resto, dice 
« dubito »- / socialdemocra-
tici, signor Ministro, sono 
sentimentali: e il Suo viso 
e il viso di una che ha 
molto patito per i denti, 
come ho avuto occasione 
piii volte di notare. Chi ci 
dice che i suoi compagni, 
istruiti dai maestri roman-
tici, non abbiano voluto, 
confermandoLa ministro. 
che ritornasse nel luogo 
dove ha tanto sofferto? 
Senza malanimo, mi creda, 
e senza trapano. con la 
migliore considerazione. 

QUESTO E' RRUTALE 

a Gentile signor Forte
braccio, ho letto sull'a Uni
ta » la sua nsposta ad un 
Lettore. a proposito di un 
articolo sull'incesto appar 
so su "Annabella" e penso 
che vorra permettermi di 
chiarire un equivoco II 
mio discorso tendeva sol-
tanto a sottolineare i! fat-
to che la pulsione mce-
stuosa esiste anche in colui 
che soddisfa la sua sensua-
lita con una adolescente, 
pagandola. e che la societa 
non condanna. La qualifica 
di "bruto" cui lei accenna 
io non l'ho adoperata. per
che credo che non esista 
"brutalita" nell'uomo quan
do e provocata da profon-
de motivazioni di coerci-
zione e di sofferenza, an
che se spesso non s:amo in 
grado di comprenderle. Ma 

se qualcosa va etichettato 
come "brutale". questo e 
il grave travisamento etico 
cui va soggetta la nostra 
coscienza sociale quando si 
trova di fronte alia media-
zione "punficatrice" del 
denaro Questo, in ogni ca
so, era il mio pensiero. e 
Le sarei molto grata se 
volesse farlo conoscere ai 
Suoi lettori. Con molta sti
ma e cordialita Ida Magli -
Roma » 

Sono lieto di rendere no
ta questa precisazione del
la signora Ida Magli, do-
cente di antropologia al-
I'Unitersita di Roma. Si 
tratta di una messa a pun-
to della quale apprezzo ti-
vamente lo spirito e per 
la quale la ringrazio con 
stneera cordialita. 

ALL'INFERNO 

« Caro Fortebraccio. sono 
un vecchio pensionato e se 
ti raccontassi la mia vita. 
sempre nel bisogno. dovrei 
nemoire chissa quante pa 
gine (...» Ma *cco quello 
che voglio dirti: tempo fa 
e mono il padrone del pv 
lazzone popolare nel qiule 
stiamo in moite famijjlie 
apparlamenti di due .itan 
ze e e'e ch: ci sta anche in 
cinque II pro^nelano di 
casi, un sigrorono della 
c.tia. ha las" '.to tutto. an 
che, quest* casa ai preti 
che lo faranno santo Ma 
io dico. non poteva lascia 
re a noi. che viviamo da 
lanti anni qui e pighiamo 
un affitto sempre piii in-
sopportabile gli apparta-
menti in cui stiamo? Non 

era benefic^nza anche que
sta e credi che non Io 
avremmo fatto santo anche 
noi? (..) Tuo S.S. (mi fir-
mo cosi oerche non voglio 
che rammimstr-azione mi 
riconosca tra i vari inqui-
lim> Torino* 

Caro S S., scusam* se 
non potto ded'earti piii di 
due o Ire nghe La diffe
rent e Questa il padrone 
di casa ha voluto, moren 
do. reqalare i/ suo, mentre 
si c h»n puardato dal re-
slitmrlo com'cra suo do-
vere Adcsso i preti lo fa
ranno santo. come did tu, 
mentre noi speraie che va-
da aU'mterno Credo che 
Dio. messo a srealiere, pre-
ferira acconi—iare vol. 

Fortebraccio 

L'AMERICA DI WATERGATE 

I conti che non tornano 
Con l'inflazione Nixon ha perso la possibility di controbattere le accuse che gli venivano rivolte, presentandosi 
come Talfiere di una lotta contro il carovita - L'economia americana si dibatte fra un'espansione febbrile e Pimmi-
nente ricaduta in un nuovo periodo di recessione - La disoccupazione ristagna su una quota del cinque per cento 

Dal nostro inviato 

DI RITORNO DAGLI STATI 
UNITI, luglio 
Vi e — sempre se dobbia-

mo credere a quel termome-
tro, forse discutibile e impre-
ciso, ma cost rispettato e uni-
versalmenle impiegato in 
America, che e fornito dai 
sondaggi di opinione — un 
solo problema che interessa 
e sconvolge i cittadini di ol-
tre Atlantico piii dell'affare 
Watergate; ami molto di piii, 
visto che il numero di coloro 
che lo pongono in cima a tut-
te le low preoccupazioni pub-
bliche e schiacciante magglo-
ranza. Si tratta dell'inflazio
ne, divemtta una volta di piii 
il simbolo di un malessere 
dell'economia, che dura or-
mai da alcuni anni. 

La cosa pud sembrare tan
to piii sorprendente in quan
to l'economia americana at-
traversa un periodo di asce-
sa o — come orma'x si e soli-
ti dire anche da noi — di 
«boom ». L'espansione pro-
duttiva, che si era gia deli-
neata Vanno scorso, si e ac-
celerata nel primo semestre 
di quest'anno. Nixon per pri
mo ne trasse un benejicio al 
momento in cui doveva farsi 
eleggere. Ma anche nei mesi 
passati — e forse per la pri
ma volta da tanto tempo — 
il «boom» non e stato accom-
pagnato in America da nes-
suna euforia psicologica. Al 
contrario. Per un motivo o 
per I'altro, si e sempre espres
so ansieta circa le sorti degli 
affari, un'ansieta che oggi si 
accentua. 

La fiammata 
dei prezzi 

Inlanto, come gia era ac-
caduto in passato, neanche 
il momento di rinnovata 
espansione ha portato pro-
gressi sensibili nella soluzio-
ne dei problemi strutturaU 
del paese. Anche quando la 
economia marcia a pieno rit-
mo, la disoccupazione rista
gna sul 5%. Sono capitato 
piii di una volta ad Harlem 
nei giorni scorsi: nel cuore 
di una cittd. che e tutto mo-
vimenlo, il quartiere negro 
continua a colpire per il nu
mero di persone che sosta-
no inattive nelle strode sof-
focate dalla calura. Sin qui i 
problemi sarebbero tuttavia 
quelli che sono sempre stati. 

II fatto nuovo che ha pro-
vocato reazioni critiche nella 
grande maggioranza degli 
americani, e stato invece la 
fiammata dei prezzi, che ha 
investito soprattutto i gene-
ri alimenlari. II costo della 
vita sale ininterrottamente 
da diversi anni negli Stati 
Uniti. L'amministrazione n't-
xoniana era riuscita tuttavia 
a rallentarne il corso median-

NEW YORK — La Borsa di Wall Slreet 

1 te quella serie di restrizioni 
e di controlli, che ebbero ini-
zio nell'agosto 1971, quando 
gli Stati Uniti decisero anche 
di Jion convertire piii i loro 
dollari all'estero. Ma e basta-
io che quelle misure venisse-
ro attenuate perche I'injla-
zione riprendesse con piii vi-
gore di prima. E' vew che 
essa rimane negli Stati Uni
ti meno forte che in una se
rie di altri paesi capitalistici 
(assai meno che in Italia, ad 
esempio). Ma e una consola-

zione piuttosto relaliva per 
un consumatore che vede co
lore il propria potere di 
acquisto. 

Nixon ha compiuto a me-
ta giugno una mossa spetta-
colare, proclamando un bloc-
co dei prezzi per 60 giorni, 
nel corso dei quali dovrebbe-

| ro essere allestite misure ef-
ficaci per combattere Vinfla-
zione. La sua e stata un'ini-
ziativa assolutamente improv-
visata, tanto che pochi gior
ni fa egli e stato costretto a 

rimangiarsela in parte, e tut-
ta politica, presa col parere 
L.ontrario dei suoi massimi 
consiglieri economici. II pre-
sidente si proponeva di rigua-
dagnare il terreno perduto 
con lo « scandalo > Watergate. 
Poiche sapeva che per i suoi 
concittadini i prezzi sono la 
preoccupazione maggiore, egli 
cercava di presentarsi come 
Valfiere di una battaglia an-
tinflazionistica, che gli avreb-
be ridato una popolarila ca-
pace di costituire un baluar-

do sufficiente contro le accu
se di arbitrio anticostituzio-
nale, cui e sottoposto. Sino-
ra pew il suo calcolo non 
sembra riuscito. L'opinione 
pubblica e rimasta scetticc 

Le vere difficolta per Ni
xon non vengono dalle criti
che degli economisti, che gli 
rimpwverano di non avere 
in realta nessuna politica eco-
nomica e di ricorrere quindi 
a espedienti teatrali, ma del 
tutto inefficaci. In America 
come dappertutto, la maggio-

UNA MOSTRA A BOLOGNA 

GLI ANTICHITESORI DELL'ECUADOR 
Testimonianze di un'arte di millenni nella quale si riflettono le diverse esperienze dei popoli della 
montagna e della costa — Un intreccio intensoe solidale tra mondo umano e mondo naturale 

BOLOGNA, luglio 
Nei giorni scorsi si e aper-

ta a Bologna, nel Palazzo del 
Podesta, dopo una lunga 
esposizione romana e prima 
di far tappa a Parigi. Londra. 
Bruxelles. Bonn. Mosca e in 
altre citta europee. la mostra 
« Tesori dell'Ecuador ». L'irri-
ziativa e del Comune e dello 
Istuuto Italo-Latino America
no. che ha gia curato in passa
to mamfestazioni del genere, 
contribuendo alia diffusione 
delle culture precolombiane. 
che da noi hanno avuto una 
eco scarsa e sempre limitata 
ad un ambito ristretto di spe 
cialisti e di appassionati. So
no state, semmai. certe espe
rienze della grande arte euro-
pea di avanguardia. a immet-
tere in un circuito piu am 
pio la nozione. almeno. di ci-
vilta precolombiana e a divul 
game certe suggestion!, age-
volando cosi la ricezione del 
pubblico. ma condizionando 
lo e a volte anche fuorvian-
dolo. 

La mostra. che restera a per 
ta fino al 15 settembre pos 
siede un corredo didattico 
che a Roma mancava. e che 
consente di appianare qual
che asperita del catalogo. Es
sa risponde alia volonta. ra-
dicata nella tradiz:one civile 
di Bologna, di contatti am-
pi c permanent* con popoli 
lontani E' quanto ricorda il 
sindaco Zangheri nella pre-
sentazione deU'edizione bolo
gnese. 

In questo stesso contesto 
non 6 casuale. ne grcttamen-
te municipalistico, il richia-
mo alia collezione di cerami-
clie precolombiane del Mu-
seo Civico, proprio perche 

j quella raccolta. formata dal 
J collezionista ed artista bolo-
! gnese Pelagio Palagi nella pri

ma meta del secolo scorso. e 
testimonianza singolarmente 
precoce di un interesse re 
sponsabile anche per manife 
stazioni culturali periferiche. 
in una citta che ha sempre 
inteso non essere provinciale. 

Un occhio 
infallibile 

II pubblico bolognese non 
e dunque impreparato a que 
sta mostra che offre una lar-
ga e nel complesso esaurien-
te esemplificazione deH'arte 
dell'Ecuador. abbracdando. 
pur con qualche lacuna, un 
arco di tempo vastissimo. dal 
IV millennio a.C. fino a tut
to il XVIII secolo. E' cosi 

! possibile seguire passo a pas
so. fin quasi dai primordi. Io 
sviluppo artistico del paese, 
che fu luogo di recezione e 
di assorbimento delle grandi 
culture amline del nord e del 
sud. ma anche di condensa 
zione e di elaborazione auto 
noma. E non gia, come si puo 
pensare, nel senso di un l:n-
guaggio unita rio che contem 
peri le forme maya con quel
le peruviane, bensi nel senso 
di uno svolgimento comples
so ed anche accidentato. che 
vede I'alternarsi e perfino il 
coesistere e il sovrapporsi di 
linguaggi diversi sulla costa 
e sulla cordigliera. 

Ma nonostante questa al-
ternanza. che riflette la diver-
sa esperienza di un popolo 
di pescatori e di un popolo 
di montanari — che vivono 
in condi zioni ambienteli prot-

bitive. ma sempre in un con 
tatto intimo e quasi osmoli-
co con la natura — e nono 
stante il vario grado di elabo
razione e la diversa disposi-
zione formale. 1'arte dell'E.cua 
dor ci appare sostanzialmen-
te unita ria. E' il grado di im 
medesimazione nella natura. 
di compenetrazione, perfino. 
che rende cosi diversa ai no-
stri occhi. e percid cosi omo-
genea. questa grande esperien
za culturale. 

Nelle ceramiche grandi e 
piccole. nei vasi e nelle bot-
ttglie. si affaeciano volti o 
forme di animali, che un oc
chio infallibile sorprende in 
un gesto o in un atteggia-
mento abituale e insieme ir-
ripetibile. Le boUiglie «fi-
schietto » sono modellate sul
la forma di animali e, riempi-
te d'acqua-. ne imitano il ver
so. con una fedelta che cer-
cheremmo invano nei moder-
ni strumenti di riproduzio-
ne meccanica. e in piu con 
un potere evocative che stu-
pisce per la capacita di re-
stituire perfino il fruscio e 
I'atmosfera della foresta. 

Immagini umane. animali e 
vegetali fOrmano spesso un 
viluppo inestricabile, che tal 
volta diventa groviglio. intrec
cio intenso e solidale tra 
mondo umano e mondo natu 
rale, e talaltra si assesta in 
una stilizza zione rigorosa e 
funzionale; e del resto la fro-
quente umanizzazione degli 
animali e il carattere a volte 
fermo degli uomini sono la 
prova piu eloquente di questa 
solidarieta intima tra 1'arti-
sta che crea e il mondo so-
verchiante della natura. 

Tutto diventa immagim • 

1 ci riporta all'esperienza sen
sibile. perfino gli oggetti di 
uso piu comune: ad esempio. 
le grattugie adoperate per to-
gliere le lische dei pesci ri-
producono la forma del pe-
sce. II livello di elaborazione 
formale e sempre molto alto 
e insieme molto vario, per
che si esprime ora in toni 
fantasiosi e quasi baroccheg-
gianti (cultura Jama-Coaque) 
ora in una stilizzazione se-
vera (cultura Negativo del 
Carchi); ma riesce piu per-
suasivo nelle classiche espres-
sioni delle culture costiere di 
Chorrera (tra il 1500 e il 500 
a.C.) e de La Tolita (tra il 
500 a.C. e il 500 d.C) . dove 
emergono perfino. a livello 
stilislico e tipologico, remi-
niscenze orientali. acquisite 
probabilmente attraverso con 
tatti transpacifici. 

Le statuette 
femminili 

E tuttavia questi oggetti, 
cosi eloquenti sul piano for
male. non ci forniscono da 
soli un quadro esauriente del 
la civilta nell'Ecuador prima 
della dominazione spagnola: 
in molti casi non si conosce 
neppure la loro destinazione. 
Le statuette femminili della 
piu antica cultura presente 
in mostra. quella di Valdi-
via, sembra no testimoniare il 
culto. comune anche all'area 
mediterranea, della fecondita 
e della fertilita; mentre gli 
oggetti d'uso rituale deile cul
ture successive stanno ad in-
dicare una religione piu com-
plessa in una societa piu ar-
ticolata « differenriata. 

Ma non sono che ipotesi. 
Lo stato dell'archeologia ecua-
doriana non censente oggi 
una ricostruzione piu preci
sa: la dispersione del mate-
riale. spesso raccolto da sca-
vatori clandestini senza al-
cun criterio di rigore scienti-
fico. non permette di com-
porre un quadro organico 
della civilta neH'Ecuador. tan
to piu cne essa non conosce-
va 1'uso della scrittura e le 
notizie piu antiche che ab-
biamo sono quelle lascia teed 
dai cronisti spagnoli. negli an
ni che seguono la Ccnquista. 
dopo il collasso delle cultu
re precolombiane. L'elimina-
zjone fisica della popolazione 
aborigena o la sua soprawi-
venza pagata — ancora oggi 
— con la perdita della pro
pria identita culturale han
no proieltato questi oggetti 
in un passato ormai in gran 
parte indecifrabile. 

Agli € indios » non restava 
che la strada deirassimilazio-
ne alia cultura importata dal-
rEuropa. E' cosi che il baroc-
co spagnok). tradotto ad ope
ra di artisti o da europei ac-
climatati nella regione, diven
ta piu esuberante e si colora, 
nelle grandi imprese decora
tive di Quito e dei centri 
principali del paese. di una 
intonazione particolare. piu 
provinciale e meno colta. Lo 
testimoniano, alia mostra, una 
cinquantina di sculture di le-
gno colorato della scuola di 
Quito del XVIII secolo. sul-
le quali fanno spicco le ope-
re dell'* indio » Cftspicara, di 
un patetismo dolce e costu-
mato. 

Renzo Grandi 

ranza non i certo rappresen-
tatq dagli economisti, i quali 
attraversano del resto in que
sto momento un periodo di 
scar so prestigio, visto che le 
loro prognosi si rivelano im
precise e le loro ricette impo-
tenti. II vew guaio per l'am
ministrazione e la crescente 
sfiducia popolare. Quando, 
nell'agosto 1971, Nixon con-
geld i prezzi per la prima vol
ta e preannuncid i Juturi con
trolli, il pubblico fu portato 
a credere che qualcosa di se-
rio stava per essere fatto e 
a dar quindi credito ai suoi 
dirigenti. Oggi e assai piii per-
plesso. Altre ricerche demo-
scopiche, fatte dall'universita 
di Michigan, rivelano che la 
fiducia nell'economia e ormai 
ricaduta al punto piu basso, 
gia toccata nel 1970, quando 
la recessione si aggiunse al
ia crisi della Cambogia. 

II fenomeno 6 degno di no
ta perche il pubblico ameri
cana, facilmenie influenzabile, 
non 6 per sua natura recal-
citrante. Esso e piuttosto pro-
penso a collaborare col pote
re in questo genere di ini
ziative; Vatteggiamento conci-
liante dei sindacati favorisce 
il governo. Quando nello 
scorso inverno, salendo alle 
stelle il prezzo della came, si 
propose il boicottaggio delle 
ihacellerie, per un po' di tem
po la gente effettivamente ri-
nuncio a mangiare la bislec-
ca, cui e abituata. Se essa ha 
un pregiudizio, quando il 
presidente le propone qual
cosa in materia economica, e 
Mil pregiudizio piuttosto fa
vorevole che sfavorevole. II 
suo scetticismo n on nasce 
quindi a partito preso. So
no invece i suoi tradizipnali 
parametri di giudizio a tro-
varsi scossi. 

Silenziosi 
giapponesi 

II mitico americano medio 
deve fare i conti con proble
mi che non rientravano piii 
nel suo consueto orizzonte. 
II paese dell'abbondanza e 
dello spreco, stimolato dal 
mattino alia sera a consuma-
re al massimo, si trova d'un 
tratto a sentir parlare di scar-
sita. 11 benzinaio non riem-
pie il serbatoio della macchi-
na, mentre i giornali prospet-
tano Vipotesi che per la fine 
dell'estate possano mancare 
alcuni generi alimentari, il cui 
prezzo congelato non sareb-
be piii remunerativo per il 
produttore (ed e per questo 
che Nixon ha poi dovuto abo-
lire il blocco). Si tratta pro
babilmente di semplici pres-
sioni speculative, ma Vameri-
cano e poco propenso a cer-
care il retroscena delle cose: 
si Jerma ai fatti. II suo go
verno che era solito incorag-
giare con ogni mezzo le 
esportazioni agricole, adesso 
ne blocca alcune con una for-
nia di protezionismo alia ro-
vescia per evitare — dice — 
contraccolpi sui prezzi all'in-
terno. 11 dollaro, che egli gua-
dagna su per giii con la stes
sa fatica di prima, si trova 
deprezzato nel mondo e an
che questo calo si riflette sul 
costo della sua esistenza. La 
Europa e diventata troppo 
cara per lui, mentre turisti 
francesi e tedeschi sciamano 
per New York come non han
no mai fatto in passato. Si
lenziosi giapponesi arrivano 
addirittura ad acquistare fab-
briche americane. 

Non tutti questi fenomeni 
incidono ugualmente sulla 
psicologia collettiva, ne han
no tutti lo stesso siqnifica-

j to. Nulla equivale all'effetto 
provocato dall'aumento dei 
prezzi. Senonche anche que
sta preoccupazione rischia di 
essere incalzata da altri inter-
rogativi. 11 « boom > e in un 
certo senso appena comincia-
to che gia se ne precede la 
fine. Tutti gli esperti, prati-
ci come teorici, annunciano 
un rallentamento dell'attivita 
economica per gli ultimi me
si di quest'anno e soprattut
to per il 1974. Si discute per 
sapere se questa battuta di 
arresto acquistera o no la fi-
sionomia di una vera e pro
pria recessione. La maggio
ranza de'v tecnici propende 
per una risposta affermatica. 
Comunque sia, « sembra fuor 
di dubbio che il rallentamen
to colpira piii gravemente — 
scrive il " New York Times " 
— i meno qualificati, i gio-
vani, i negri, coloro che an
che oggi continuano a soffri-
re di tassi elevati di disoc
cupazione ». 

Cid che piii sconcerta 
il pubblico americano e che 
nessuno sappia indicargli una 
soluzione in un mondo in cui 
una dura guerra economica 
ha gia scompaginato le tra-
dizionali alleanze degli Stati 
Uniti, senza che nessun ar-
mistizio si profili all'orizzon-
te. Un lettore qualificato ha 
scritto ancora di recente al 
maggiore quotidiano di New 
York per denunciare le spe-
se militari come causa prin-
cipale dei mali del paese: 
€Non tutto, ma una parte 
tostanziale di questo vasto 

tesow di dollari e di beni i 
perduto per la nostra econo
mia, dove si alimentano coil 
le fiamme dell'in}Haziont, 
mentre mancano i fondi par 
far fronte alle critiche esi-
genze umane di casa nostra*. 
L'appello tuttavia e caduto 
senza eco, almeno per il mo
mento. 

I dubbi crescono nell'opi-
nione pubblica e non trova-
no risposta. Non la twvano, 
in particolare, nei discorsi da 
cui Nixon si riprometteva in
vece nuovo prestigio. II bi-
lancio economico della sua 
presidenza non e brillante. I 
commentatori si chiedono t$ 
la sfiducia del pubblico *\a 
dovuta alia crisi di autorita, 
provocata da Watergate, o st 
viceversa lo scandalo sta di-
ventato cost virulento par-
che U pubblico era gia scet-
tico sull'opera generale del 
governo. Ma anche questo po-
trebbe essere un semplice so-
fisma. L'essenziale & che i due 
punti non sono facilmenie 
scindibili agli occhi del citta-
dino americano. 

Giuseppe Boffa 

Rassegna 
di omaggio 
a Picasso 

E* stata Inaugurata nel Ca-
stello di Sammezzano in Reg-
gello, presso Pirenze. la ras
segna «Omaggio a Pablo Pi
casso)), organizzata dal Cen
tra Studi Artistici della CI-
DAL Mutuo Soccorso di Ro
ma. Alia rassegna sono pre-
senti settantuno artisti, che 
hanno inviato oltre quattro
cento opere. Durante la se-
rata di inaugurazione — che 
si e tenuta il 18 luglio scor
so — sono state proiettate ot-
tocento diapositive delle ope
re esposte, con un commento 
musicale e poetico di com-
posizione originale. Come 
simbolo della manifestazione 
sono state scelte un'opera di 
Bruno Caruso («Morte di 
Picasso») ed una poesia di 
M. Greco. Sono presenti tra 
gli artisti invitati alia ras
segna: Ugo Attardi, Marcello 
Avenali, Luigi Montanarini, 
Pericle Pazzini. Renzo Vespl-
gnani, Giulio Turcato, Seba-
stiano Carta, Emilio Greco, 
Sante Monachesi, Sal va tore 
Provino, Roberto Vaiano, To-
no Zancanaro, Gian Paolo 
Berto, M. Cascella, A. Van-
gelli, K. Ota. G. Porzano. M. 
Moretti, F. Polla, L. Pellica-
no, A. M. Tesio. A. Roma-
gnoli, M. Villalta, A. Rosi. 
G. David, J. D'Elia. La rasse
gna restera aperta fino al 
10 agosto. 
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